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VITTORE FAUSTO 

DE COMOEDIA LIBELLUS 

[ISII] 





Edituru ego libellum de triplici comoediarum ectione, Tri- [AAz] 

visanorum decu Andrea, tibi, quamquam praetextato, munu hoc 
dicare decrevi, non equidem admiratione bonorum corpori aut 

fortunae, quae merito Venetiis et in adco excellenti familia venc
raremur, sed quum ingenio te ingulari adulescentem multi iam

pridem indiciis ipse cogno,·eram. Etenim vere, quod de se iacta-
bat H ermogene , aetatem virtutibus, haud indole praevenisti, 

quo circa nemini videatur alienum, i quod ab ingenio profi.ci citur, 
ing nio prae t anti adule. centulo nuncupatur. Caeterum arbitror 
m e mei , quotquot poterunt intendi, viribus consecuturum, ne 

arnplius quid novum aut vetus, quidve m edium et cur in co
moedia dicatur ullus ignoret; quod hactenus vel omissum a Latinis 

vel abolitum vetu tate saecula nostra desiderarunt. Multa quidem 
egregie Donatus, multa Diomedes et adeo boni au piciis protu
lerunt, ut ea grammatici passim in sua transcribant. Sed tamen 
huc illa parum vid ntur, immo nihil pertinere. Quaedam igitur 

a graeci a uctoribus et latinis, haudquaquam nominatim per
tractata, verum obiter disserta collegimus, quaeda m ipsi colla-

tis inter multis elicienda ac breviter curavimus annotanda, 
quae tibi pauca parvus ego devovi, perinde atque suam Vergi-
lia Il nu s ille :Yiicon Dianae venationem. Fatemur enim et eorum [AAzv] 

quae n minime praeterierint subticui sse complura; iam itaque 

no tram hactenus obligatam fìdem ab olvamu . 
Comoed iae nomen a daemonc <<Como>> religiose admodum ar

bitra mur e se deductum, quum et << comessari >> eodem de nomine 
dictum Philostratu affirmat 1, cuius scilicet numini dexteritate 

quaelibet hominibus fausta comessatio daretur. Quid autem sit 
<< comessari >> Philostratu in imagine Comi facilius tibi quam ego 

po im demon trabit, ubi fingit eum fervescente mero supinum 
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dormitare, facieque prae nimio potu cintillante rhoncos ab imo 
pectore stertere deducentem, utriusque vero sexus homine , id 
quod ipse desid rat, gregatim vestibus permutati plausuque con
cinno, quam maxime po unt, genio indulger . Quod ip um in hac 
urbe epiu vidi ti, qu m mimariae (ut aiunt) saltatione hyb r
ni noctibus debacchantur, quae te te P olluce 2 x6pòcxx€ç appel
lari consueverunt. Noli igitur eo audire, qui << comes ari» dic
tum putant ab ' esum ', quum << s 1> irnplici nece sario scribe
retur, nec s eu eruditi veterum codices haber nt ; nam graecum 

illud X<.ùf.L&.~w, quemadmodum <<~l> literae natura desiderat, duplici 
<< 1> latine quidem annotatur, sicuti cptÀmrr(~w << philippis >. 

E t itaque X<.ùf.LcpÒ(cx quasi X<.ùfl.<X~cpò (cx , videlic t comessantium homl
num cantilena. Quae Graecorum et onati ent ntia ma ' Ìm 
placet 3 , quom prae ertim docti imus qui que fa teatur in Diony
siaci comes ationibu id genu poema ti a vet ribus fui e cel -
bratum. Ii vero mihi nullo pacto blandiri possunt qui nomen hoc 
&:rrò -rwv X<.ùfl.W\1 derivare contendunt, quum theniense (apud 
quos natam fere et auctam esse comoediam nemo ambigit) ò-~fl.ouç 

vocarunt quae ab aliis XWfL<Xt fui sent appellatae. Enimvero illud 
unum mihi negocium facit, ne cilicet Comum &:rrò -rwv X<.ùfl.W\1 

Graecia dixerit, quemadmodum omani F rnacaliam servati ab 
incendio coluere fornacibu , et Robigum i e '-ubiainem, atque 

[AA3] a lios complures a qui ll bus praees ent rebus appellavere; utcunque 
tamen ese res habeat, rrcxp~ -rò X<.ùfl.tX~€W app ilari comoediam 
affrrmo, quoniam etsi rrcxp~ -rd:ç xd>fL<Xç dicatur ò XGlfl.Oç, t a men ab 
eo -rò X<.ùfl.tX~€t\l , unde X<.ùfl.cpÒ(cx quasi X<.ùfl.CX 6nwv c1>ò1) nominatur. 

erum ex ipso iam nomine patuit quaenam d fìnitio p o it 
comoediae convenire, poema scilicet demulcendi hominum m n
tibus excuciendi que poti imum cachinnis accommodatum. H oc 
innuit irgilius et illi Graecorum qui • tXÀ€tav mu am comicis 
praesidere cecinerunt, quae scilicet fe tivi pullulans ioci ad ri
sum usque delectet. Hoc etiam ri toteles comprobavit, inquien 
quod in turpitudine ridiculum e t comoediam imitari 4 • Quando
quidem illud in primi poetae rebus et verbis fficere conabantur, 
ipsa quidem re bifariam, idelicet vel opinione ua vel alteriu 
p rsuasione deceptas fingendo personas, deinde magna nomma 
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vel deos mortalium po tremi componendo, sicuti Plautus m 

Am.phitruone :\fercurium imulat agere So iam, Yel contra, quem

admodum in Ranis Aristophani fabula, Xanthia vile manci

pium H erculem agit. 

Verborum autem modi eptem com1c1 n us excitabant 5 , ,.el 

scilicet plura significans verbum u urpantes, quod grammatici 

dicun t OfLWVUfLLCXV; v cl p l ura significationi eiusdem, q uod vocan t 

cruvWWfLLCXV ; vel proprium aliquod ludentes nomen - ea quidem 

r atione qua nos interdum << oratorem l> dicimu << aratorem l) -

quod illi nuncupant rrcxpwvufL(cxv ; ,-el cadem acpi u non mvenus

te repetendo, quod appcllant &:òo).e:crx [cxv (cuiu modi t illud 

Ennianum ab Aulo Gellio citatum 6 , ubi verbum hoc << fru tra l> 

et << fru strari >> decies codem inculcatur); vel aspernandi studio 

diminutiva formantes; Yel aliquam haud absurdc literam mutan

t es. Denique per non tritas dicendi figura elegantiam alicuius 

aut rude ingenium exprimentes theatrum omne ri su diffundcbant. 

Verum hacc uni' ersa nihili nonnunquam erant nisi vocem histrio

n e singulis adhib uissent accommodatam, quandoquidem omnis 

oblectatio comoed iae propemodum in actione consistit. 

H actenus autem qua diximus Il bono omine procedant, nec [AA3v] 

- licet huic libello d perplexi adeo quacstionibus propositum 

non sit di putare - nimis multa e e videantur. 'i funditus la -

tinac comoediae quaeras pcrspiccre conditionem, in primis eius 

originem par es e a rbitror non ignorare, quippe quom ad no 

e graeco fonte derivata per la tinos quasi traduces emanarit. In 

veterum itaque fabulis quinquc perhibent e se differentias 7 : tem

porum scilicet, stili, matcriae, numerorum, et apparatus. Nobis 

igitur tempora considerantibus tria comocdiarum genera sesc offc-

ru nt distinguenda. Primum enim est quocl una cum Peloponnessio-

rut11 i1nperio u ariane ve! Sannyrione fioruit inventore. Alteru1n 

quod ab impositis per Lacedaemonios Atheniensium cervicibus 

triginta quasi iugo tyrannis ad aetatem usque Philippi l\faceclonis 

est propagatum, videlicet per anno circiter sexaginta. T rtium 

qu od a b Alexandri temporibus adeo faustum sumpsit initium, 

ut ctiam a La tinis in pracsentia celebretur. 

Veruntamen go comoediam graecum e se inventum minime 



IO . FAUSTO 

arbitror, neque, ut Thomas Magi ter 8 et eum secuti videntur 
ae timare, ab agricolis civium iniurias conquerentibus e se deri
vatam. Hoc nempe cau am a peritati et iurgiorum in veteri 
comoedia reddit, quam mox ipsi longe aliam esse docebimus, 
neque videtur quicquam-ut reor-ad comoediae primordia perti
nere, quum Orph us (quem constat per centum ampliu annos 
ante Troiani belli tempora vixi se, ub Laomedonte cilicet ac 

thenis Aegeo imperante) Bacchi mysteria ab egyptiis tralata 
sui Thracensibus indicavit, atque comoediae, quemadmodum 
idem asserit Thomas, veri tempore in bacchanalibu agebantur. 

nde etiam apud Romanos ara Libero patri sacra in dextro latere 
cenae, quemadmodum ait Donatus 9 , vel orchestrae, ut ollux10, 

semper erigebatur, quod maximum est argumentum a Bacchi mys
teriis omne fabularum genus esse depromptum. Id Horatius 
innuit quom spectatorem et sacris functum et potum appellat 11 . 

Par e t igitur arbitrari prima comediae semina per Orpheum ab 
Aegypto in Graeciam fui e delata, unde complura non Orpheus 
modo, verum et alii transtulerunt. 

[AA4J Celebre nim erant et phoeniciae literae Il (nondum graeci 
sexdecim a Palamede Nauplii filio confìguratis) ac plurimi tudia 
poetices habebantur, proindeque sapientes illi numeris omnia com
ponebant. Quae una curo caeteri tunc apud egyptios florui se 
nemo b ne doctu dubitarit. Non defuerunt etiam qui fabularum 
initia iculis adiudicarent, quemadmodum Aristotele in Poeticis 
ait 12 . quum Epicharmus comicorum antiquissimu poeta illinc 
esset oriundus. yracusanu enim re vera fuit, duplicesque Graeco
rum litera ~, !;, ~ primu omnium excogitavit, sicut in Iliados 
alpha grammaticus Ioannes 13, solerti vir ingenio, mecum sentit, 
ubi longas "1J et w per imonidem poetam in insula hio natum 
scribit esse formatas, aspiratarumque characteres 6, <p, x Cadmo 
illi milesio testatur effictos. Licet haec Pliniu quinquagesimo exto 
libri septimi capite 14 longe aliter tradat, nisi sit error in codicibus 
aut Graeci ipsi non satis sibi con tent quo ille poti simum fuerit 
secutu . atius tamen arbi tror haec elementa ingula singuli in
ventoribus addixi se. Ea igitur aegrotantium somnia praeter
mittas unum hoc scien : ab e chylo et, qui eum secutus est, 
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ratino fabula in suam formam e e tandcm redacta . iquidem 
ante devictos Persa ad Salamina, cuius victoriae fabulam quae 
nunc extat esch,·lu dedit, nullus in ii ordo poterat rcperiri. 

moedia rum itaque prima emina ad oyptio r eferamu , for-

mulam earum et ordincm ratini t emporibu as cribente 

tili eu m caeteris cripturis eadem e e differentia ,·icletur: 
antiqua etenim comoedia gravi et elata semper incedit, ac non

nunqua m ob oletiora quacdam verba ectatur ; at cont r a recen
tior per picuum sermoncm affectat, utpote quae no,·is ac politio

ribu u tatu r attici mi 
1\fat riae quum tr : esse ncmo ambigat ec tìone , quacdam 

a ltius vidcntur nobi e r ep tenda. P er a tticae urbi incrementa 

poti imum v igente republica, quum sci li ce t omnia populi arbi-
trio gereren tur, poetae qui fabuli operam clabant ab in ectatione 

aliena st ilum minime potera nt continer , eu quum Attici uapte 

natura Il na utiores e e dicuntur, sive potiu quod plebei emper [AA{v 

innato patricios odio pro equuntur . Etenim praepotenti morem 
populo gerentcs, et iudice et praetores ma ledictis insect ari minime 

dubitabant, ac nihilo seciu privatos, iquis vel avaru vel impurus 
e . e videretur; maximequ dabatur laudi i poeta qui piam e cena 

gravioribu ac plane cen orii verbi id genus homine ' eluti 
iaculi confeci et . H oc na mque multi d mestico probro, quasi 
flagello quodam vexati, cum mores praeterito mutare tum vel 

e se fru gi vel saltim apparere cogebantur, ne denuo ese male 
gerentes, ma le identidem audirent; cuiu rei numeros omnìs Cra-

tinu dicitur implevi se, q uippe caet eris au teritate pra tans 
acerbis ima iurgia procaciter expuebat. H ac tiam in parte bonus 
ìlle _ ri tophanes non dormitavit. Eius enim Vespae fabula quot-

quot era nt ycophantae, quos quidem ipse vocat ~rrdì..ouç , fecit 
ab incoepto desistere, quo inter caetera facinore tantum pla-

cuit ut oleagin a (quae pa r est aureae coronae) donaretur. Deinde 
labefactati populi viribu , quom scilicet imperium ad pauco 
omnino recidisset, nulla poeti ampliu libere loquendi facultas 

concedebatur, sed poenas dare potentioribu necesse erat, si quis 

,·cl minimum esset oblocutus. Idem enim Aristophanes, quemad
modum in Acharnensibus fabula de e ip e meminit, quinque 



!2 V. FAUSTO 

talentorum mulctam perpessu est propterea quod Cleonis cuius~ 

dam ex Atheniensium optimatibus im.potentiam et peculatum per 
Equites fabulam detegere conaretur. Etenim illi adeo fuit inien
sus, ut, quum ab opi:fìce p r onam Cl ani similem habere non 
posset, sibi milto caeterisve id genus fucis concinarit, histrioni 
busque prae nimio metu e cena proclire non auclentibus, Cleonis 
personam solus agere non dubitarit. Eupoli vero praecep in 
mare datu est, eo quod potentiores aliquot in Baptis fabula mo
mordis et 15 . 

Quom igitur haec animadverterent, poetae decreverunt sibi 
fare pror u a maledicti illi temperandum. Itaque stili nasum 

[AAs) ob imminens vita di crimen Il alia converterunt, poemata scili
cet Homeri vel alterius in ludibrium, aepe quidem iniuriose, 
vertente ; quorum maxime Cratinus scenae populoque (ut aiunt) 
ervire contendit: noverat enim (arbitrar) id quod in oratione de 

Corona Demosthene asserit10, e se natura comparatum ut homines 
libenti animo calumnias aliorum audire videantur. Ulysses itaque 
plurali numero fabulam dedit, quae totiu Odisseae calumniaretur 
historiam. Aristophane quoque, postquam suo malo contra sti
mulum calces nihili valere didicisset, in alteram se formam quasi 
Proteu convertit: Aeolum scilicet, fabulam. a tragi is oli m cele
bratam, in comicam toÀucr(xw va. deridendo permutavit. Ille idem 
Ari topbane (mirum dictu) novae etiam initium comoediae dedit, 
quod v lim eius egregia laude dictum arbitreris. Quippe quom 
unus ipse queat triplicis argumenti poeta reperiri, siquidem et 
aliam cui nomen est Cocalo fabulam commentus e e dicitur, in 
qua virginum compressiones agnitaeque agitarentur affinitate . 

Demum tbeni Macedonum petulantia subiugatis, ea con
tinuo fabellas edere tuduerunt poetae quibus illorum impuritati 
satisfactum sse vicleretur. Quandoquidem vel ex Athenaei monu
mentis facile possumus coniectare, qua gulae vent.-risque servitio 
Macedon s fuerint mancipati. 1enander itaque ua tempe tati 
morem gesturus comoediam ab Aristophani Cocalo feliciter admo
dum est auspicatus, cui sic Ovidius alludit Amorum secundo, 
no bis o bit r quaenam fuerint eius argumenta demonstrans: << dum 
fallax servu , durus pater, improba lena vixerit et m retrix blanda, 
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Menandr os er it >> 11 . Quod nos qu om graeco carmine ludentes m 
egr giam T rentii laudem v rti em.us, tibi pulcherrimo condendi 
ia m.bos d edi se ansam videmur. Ca t er um fui t octo tan t um annis 

iun ior lexandro, anguinc nobili , et moru m in t gri tate prae-
cla ru , • lexideque (ut a rbitrar ) praeceptore iam primu m ad ule -
cen dar e fa bulas coepit, quae centu m et octo numero coram 

doctis im i quibu q ue teterunt vel quinque upra centum, Il u t [A.Asv] 

c ci ni Apollodoru m Gelliu cribit 1 ; tandem At hcnis in patria 

duo et quinquaginta natu annos obiit mor tcm, decimo scilicet 
ante bellum Macedonicum anno, quod P yrrhu c um populo ro-

m a no ges it acerrimum. I ec solae quidem h ae l\renandri fabulae 
Macedonum lumbo (ut his uta r P ersii verbi ) int raverc, sed et 

a lia D iphili inopei ccnt um , P hilemonisque yracu ani I\Ienan-

drum. aemulan ti fere totid m acce erunt ; p rae tereo q uas • pollo-
d oni , Po~idippus, et P hilippides addidcrunt, ac caeteri quos 

nova comoedia celebravit. 
P r ofec to mira fuit Ari tophanis felicitas cuius una Cocalus e 

q uìnquagintaquatuor (t ot enim vidi se se Thoma .i\fagi t er a it ) 19 

adeo m ultas diversorum poetarum fabulas p rocrearit, quae cum 

p aren t e sua r eliquisque veteru m pene omnibus ab usu nostro suffu 

r an t e t empore excideru nt . U tinam extarent vel dimidiatae ! non 

ad eo forsan in p raesent ia fabulas per piciendo caecut iremus, 

nec set cur ego vo sem icaccus ducere cenar r. ed act a ne 
arra m u , v it iu m hoc et praeterita m calamìtatem bis quasi fru gi
b us, q u o tquot extant, Aristophanis fabelli comp nsan tes. 

Duplex esse nu meroru m differentia videtur, quandoquidem 
ve ter es illi comoed iam variis distingu ere versibus s tuduerunt, 

eo q uod la udi maxim e daretur si qui novum carm inis genus 
a dinveni sent. Unde Phrynichus in I onico minori catalecticum 
tetr ametrum excogitavit , P h erecr at esque sibi versum e spon
deo, d actylo, et trochaeo p ulcherrimum concina vit, nec secus 

E upolis t et rametru m ex troch aeis conglutinavit . Verum Aristo
p ha nes, ut in omnibu e t 1tOL1JTLXwTa't'oç, in h oc etiam ulli 

caed ere noluit: iambicum enim hypercat a lecticum monometrum 
et brach ycat a lecticum trimetrum est mira suavita t e modula tus 20 ; 

ins uper ex an apaestis trimetrum acatalecticum, ex coriambis vero 
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monometrum primus omnium temp ra it atque alia complura, 
per ervium et illius interpretes fabularum annotata; quae mor
talibus adeo placuerunt ut barbaros tiam P r arum animos po
tuerint demulcere: etenim apud eo Aristophanem accepimus 

[AA6] prae ertim a r ge celebratum. Contra vero Il nova comoedia iam
bos ut plurimum solet usurpare, quemadmodum a tob o, Plu
tarcho, Gellio citata Menandri carmina demonstrant. 

Binas in apparatu diff rentia xtitis e grammatici tradide
runt, cum scilicet in per onis, tum in ip a eri comoediarumque 
contextu. Platonius 21 nim auctor e t veteris comoediae poetas 
e c na solito es e eos educere per onato , qui statim ex ipsa 
facie quo e ent toto op re carpturi pectatoribu indicarent, ut 
si forte qui non audir carmina cogeretur, d persona tamen 
qui nam esset deridendu agnosceret. ed comici recentiores ad 
excutiendo poti simum risus hi trionum facies confìgurarunt; 
de industria quidem rnon trosos bominum vultus effìnger cona
bantur, ne cuipiam for e fortuna Macedoni tunc praefecto similes 
e se viderentur, proindeque miser ille poeta non ecus ac i bar
barum princip m data opera subsannaret, publice mulctaretur. 
Adeo nobili illa Graecorum maie tas impuri obt mp rabat. 
Quippe distorta corpora Menander ( i Platania credimus) 22 pla
neque communem hominum excaedentia naturam personis imita
batur. Profecto sapienter, quum, inquit ille, non olurn est malum 
ed et mali vitanda suspitio. Quod autem ad fabulae p rtinet 

contextum, chorus in cau a e t cur inter se e ere noviqu non 
quadrent, quandoquidem illi varia quaedam modulamina t mpe
rabant, quae chorus ingulis actibus intercinendo plebem sine 
tedio, quou que novi egrederentur histrione , detineret. Popu
lus enim atheniensis quatenu rerum dominus habebatur, quo
tannis aedile cr abat, qui umptu alendi puerorum chori sum
mini trarent. 

aeterum choru quattuor et viginti viris pu ri ve aut foe
minis instruebatur, sicutAri tophanesin A vibus f bula numerat. Si 
vero prorni cue viri foeminaeque ad explendum chori numerum 
adhib rentur (quod fecisse dicitur primus omnium Tyrtaeu ), ma
re dimidium excaedebant; i pueri cum foemini , illarum mai or 
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numerus erat; sin autem viri tantum, iuvene scilic t ac cne , 
identidem. Poetae maior trcsdecim minoribu undecim admi -
cebant, u tpote quorum de nomine choru appellaretur. Quilibet 

autem ex his chorus in quattuor Il (ut a iunt) ~uyf d ividcbatu r , [A..o\6v] 

quorum singula ex continerent a ltatores. Comicu inquam hoc 

pacto chorus apparabatur; nam, sicu t ~ schylus cani t, quinque 
tantum et decem in traCYoedia con tabat; interdumque dimi-

diato numero ( icuti P ollux ait) 23 emichorum indu i facile admo-
dum est videre. Idem attamen cribit in v teri tragoed ia chorum 

saltatores habuisse quìnquaainta, verum quum chvlus toti-
dem Eumenidas induxisset, quae totum prae multitudine th a-
trum con terna ent, cohibente Ieg ad paucior es de,·cntum. 

Arbitrar tia m in comocdia cum Donato Ionge plure ab ini tio 
fuisse cantore , quum (ut ri oteles in .Vaturali quadam sentit 
quaestione) multi faciliu ervare numero. p o unt. Quom iuitur 

post fabulae prologum e set orche tram ingres uru , i ru tici 
constaret, a dextro lat r e olebat cm itti; sin autem urbani , a 
sinistra parte prodibat quadrataqu forma con i t en recaedcnti 
hi triones ob ervabat; dei nde conver u ad pe tatorc quor um

cunque eptie theatrum intu batur, totid mque canti! nas mode-

rato gestu pronunciabat, quod omnc mxp&~cxcnc; ab Aristophane 
pluribus in locis nuncupatur. 

Prima igitur cantilena tatim ab hi trionum dì ce u pr lata 
xopwv[ç communi nomine dicitur: nam quicquid persona quapia m 

recaedente cantatur, grammati i comicos exponentis xopwv[òcx 

olen t appellare 24 . XOf.l.f.d·nov v ro proprie dicitur, quatenu de 
choro amputata r ecisaque particula videtur. I d a quibu dam 

e:Lcrtle:cnc; x.opou norninatur . ecunda 1tcxpf~cxcnç non ecu ac tota 
altatio dicitur, quum illinc ubi con titerat chorus populum ver

su incaedit; sive &vf7tcx Lcr-roc; , eo quod frequent r huiu cemodi 
cantus anapaes tos u urparet. T ertia 1tv'ì:yoç aut f.1.cxxp6v canti
lena scilicet (ut P ollux ait) 25 una spiri tus contentione prolata. 

Quae tria seiunguntur ab invicem cum alterum alt ri , nullam ha
beat rationem. Quae vero sequuntur, inter se quadam unt ra

tione oniuncta, videlicet cr-rpocp~ vel ~ò-~. ive f.I.ÉÀoc;, È7t[pp'Y)f.I.CX, 

&n[cr-rpocpoc; , vel &v-rcpò~ et &v-re:7t[pp'Y)f.I. CX q uod loco ptimo can-
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tabatur. cr-rpo<p~ enim suae &vncr-rp6<pcp membri et carminum 

[AA7J genere quadrat; Il rur us bdpp"l)f.tct undecumque sibi conveniens 
cX:v-re:7t(pp"l)fLCX. olet habere, quum utrobiqu f re semper chorus 
ex iambi tetram tra sexdecim, modular tur. Totum hoc simul 
xoptx6v appellatur, quando comoediae part m volumu a ignare. 
Qua uor nim sunt, videlicet 7tp6Àoyoc;, qui ad gres um usque 
chori prorogatur; deinde xoptx6v, et quod int rponitur choris 
È7te:tcr6owv. Postremo ~~oooc;, qui cilicet a choro in cale comoediae 
pronunciatur, ut Pollux in quarto scriptum reliquit. 

Ea igitur 7tcx.p&~cx.crtç, auctore emetrio Triclinio 26 , quae nullas 
harum partis ommittit, perfecta olet appellari, qualem Aristo
phan s in Equitibus fabula concinavit 27 • rum complur imper
fectae pro arbitrio poetarum in runtur, id quod idem in 'ebulis 
fabula fecit, ubi solum È7tLPP"IJfLCX. quod e et vitii carpendi accom
modatum induxit 2 ; ac in Ranis quattuor illa tantum coniuncta 
repo ttit. ed illud est animadversione dignum, quod È7t(pp"l)f.tct 

et cr-rpo<p~ sive fLÉ:Àoç quando nullam cX:v-re:mpp~fLCX.'t'oç aut cX:v-rt

cr-rp6cpou reditionem xpectant, in fine s mper habent rrcx.p&ypcx.cpov 

ut non es e xct-rà: crxécrtv, id t obnoxie po ita, ideantur, quando
quid m haec linea tran ver a, rrcx.p&ypcx.<poç cilicet, tria illa quae 
diximus inter se discreta continuo claudit. Verum si futuram expec
tant reditionem, cr-rpocp·~ tum hac linea, tum non secus ac èrrtpp"l)f.tct 

duabus alli , terminatur, quarum coeuntium angulus v rgat in
trorsum. Contra vero &v-r(cr-rpocpoç lineis clauditur binis, quarum 
extrorsum utrique anguli vergant, hinc inde finale membrum, 
carmen scilicet ultimum, amplect ntes; verum ex ii dumtaxat 
uno olet &v-rrntpp"l)fLCX. concludi, quae plane signa prout anguli 
sese habent, vel futuram, vel praeteritam reditionem ostendunt. 
Hoc D emetrius ille Triclinius scribens in Ari tophanem excogi
tavit 29 • Verum tamen inter cantus poetae nonnunquam perso
nas educere solent, quarum di[sser]tatio cr6cr't'"l)f.tct xcx.-rà: rre:ptxorri)v 

appellatur. Interdum versibus alternis contendentes aliquot pro
ferunt histrione vel chorum etiam respondentem, quod He
phae tion videtur &ÀÀot6cr-rpocpov appellare 80 . 

Vernm has et alias consulto praetermittendas es e arbitrar 
quaestiones, quae mira poetarum licentia gignuntur. Constat enim 
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illis nihil unquam e se non Il audendum ; quocirca no bi de choro [AA7t:J 

c rtior a consecta ti pro materia sati abundeque dictum esse 
videatur, quom prac ' cr t im in nova comoed ia horu nullum h abeat 

vcl habere potuerit locu m. i quidem Atheni , quom omnia po
t entiore a d arbitrium uum revocare coepis ent, nulli a mplius 

crea ba ntur aediles perindeque sumptibus ad alendo mvenum 
horo in tituti populu abuti prohibeba tur (quod particulatim 

a Pla tonio legimu d i p uta tum 3 1) ; id itaque anim advertente poe
tae, quemadmodum lata lege de non carpendo nomina tim ma teria 
mutaba tur, ita tia m can tileni ab tinere penitus decreverunt ; 

quodq uc sapientes quum tempe ri cedendum est efficere olent, 
qu ae erat neces ita in virtutem egregia m tran tulere . Xam act us 

fabulae sic ageb ant colligatos, ut per interva lla, quae quidem erant 

minima, saltim unu his trio relinqueretur aut frequ entius complu
r e a lterni inter se vcr iculi disserentes. Denique nihil vetu ti 

chori proprium ob ervabant, quemadmodum in Aristophanis Pluto 
fabula tute iampridcm vidi ti. Id H ora tiu ita cecinit: << lex est 

accepta, chorusque turpiter obticuit subla to iure nocendi )) 32 . 1i
r or autem , quasi monstrum conspicatus, illum cuius scripta sub 

croni nomine circumferuntur, vel si est ipse Acro, dl.xisse id 

l ge cautum sub Augusto: poterat medius fi.dius perspexisse 
(modo Plau tum aut T erentium legerit) an ante Augustum actae 

fabulae quempiam momordi sent. O quam egregie vet usta novis 
Latinaque Graecis, non uic modo, verum et ali i fortuna similes con
fuderun t! Quippe hoc Athenis decretum patricii promulga vere, 

vix anno urbi Romae quadragesimo septimo supra tercentum, 
vid elicet quom tribuni militares imperio consu'ari crearentur. 

Comoediam itaque tempus et materia, sicuti diximus, in tria 

genera dividunt: antiquum scilicet, novum et medium; stilus 
v ero, numeri, et apparatus duplici tantum sectione partiuntur, 
diver a t a men r atione, quum stilus et numeri vetustiora duo simul 

omponunt quae ad Al xandrum usque pervenere; sed apparatus 
m ecliu m illud annectit recentiori : nam in utroque (si grammaticis 

cred endum est) nulla chori modulamenta reperiuntur. Il 
Non autem esse arbitrar a lienum in praesentia quaedam parti- [AA8J 

culariter considerare, quae profecto multa non erunt. Quum fa-

2 
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cile videtur e hactenus dictis fere omnes tum graecas tum latinas 
metiri comoedia , si temporum prae ertim ullam habere volueri 
rationem, quando scilicet in scena :floruerit unusquisque fabula
rum poeta. Primam igitur Roma fabulam dare Lucius Livius 
occo pit, decimo supra quingente irnum urbis annum, qui quid m 
Gellio teste 33 quinquagesimus secundus ab obitu Menandri nume
rabatur, vige imo fere po t a quam Romani primum arthaginen
sibu bellum indixi ent. Tunc enim pace composita, quae populo 
tantopere expetebatur, id genus obl ctamenti relaxandi animi ra
tia receptum st; d inde patio nov m annorum interi cto C. 
vius data fabula sp ctandi copiam fecit. o t eum Plautus, 
anno fere decimoquinto, ubinde s riatim . Ennius, aeciliu , et 
Terentius :floruere, po t a non multo Pa uviu , qui iam sen x 
Accio ces it. Po tremo Lucillius fuit, qui m dium illud argumen
tum lacerandi cilicet aliorum poemata, ectabatur: hunc rum 
Gellius in ccium et Pacuvium magna laude tilum exercui e 
testatur. Fabula igitur i ti de gra co petitas argumento latini 
salibu condire tuduerunt, quemadmodum in Terentii vel Flauti 
qui circumferuntur fabuli est idere, novamque penitus como -
diam unt imitati nullam chori m dulante cantilenam ed actu 
(ut ait Porphyrio) 34 tibiarum eone ntu dirimentes. bi operae 
precium est animadvertere tibias chori proprietat m aemulari; 
nam (ut auctor est Donatus) 35 quae fabula grav haber ntur 

t severae, tibii dextri agi con u verunt; quae vero iocis et ur
bane dicti undique caterent, continuo sini tri . 

Pollux enim auctor e t 36 quinque olim in cena ianua · ti

tisse, m dia quarum illius omnino domicilium es et qui prima in 
fabula parti haberet; alt ra, dextra scilicet huic proxima, illius 
esse con ue it cui parte darentur cunda ; tertia, ini tra, vel 
maxime tenuis, aut nulliu erat p rsonae v l desolatum aliquod 
simulabat sacellum; at reliquarum d xtra o emittere solebat 
qui non ab urbe sed aliunde profìci cerentur; ini tra vero contra 

[AABv] quot jj quot venir nt, urbanos producebat; ab hac (ut arbitror) 
eius fabulae chorus prodire consu vit qua alibu iocisque r -
ferta e e videretur, quipp quod facete di itur olemu urbanum 
appellare. Verum ab altera, si ru ticos fabula contineret, quadam 
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severa grav1que simplicitate chorus emittebatur: etenim eos po
tissimum rusticos vocamus qui semper obducto supercilio facetias 
aversantur; unde Palamede apud Philo tratum 37 ab Achille cli

citur &.ypoLx6-re:poc; , quum ut erat undìque severus in cleliciis 
etiam nihil h aberet. 

Caeterum, licet multa sint genera tibiarum, tamen duo scenam 
poti imum frequentabant, videlicet Phrygiac, quarum nonnullae 
modo dextrae modo ini trae ponebantur ; d ex trae, quae foramen 

unicum haberent, sini trae, quae duobu es ent foraminibus dis

tinctae. Quippe ervi u arronem secutus impares cavern a huiu s
cemodi tibii fui e te tatur, nec foramina totidem; unde Vergilius 
earum biforem cantum appellat, propterea quod grave et acutas 
enitterent, pro ti bicini a rbitrio, ,·oculatione . _-\lterae unt erra 

nae, ic (arbitror) appellatae quum ii altatores et praeferre et 

referre p cdem conti nuo iubercntur, non secu atque sectores qui 

serra adacta partiri ligna conantur; iquidem P ompeius ai t serram 
id proelium dici, quo frequanter acies et accaedere et recaedere 
soleret . H ae semper erant sini trae paresque, id e t aequale , ca

verni , proindeque parem concentum, acutum cilicet emittebant, 
quemadmodum erviu ha ud perplexe scriptum reliquit 38 . Verum 

tamen Diomecl s tibia pares t impares videtur numero definire , 
quod quidem non video cur possit admitti: nam par et impar 
qualitate fere semper acc ipitur a Latinis; exemplo si t hoc Ovi

dianum: << par crat inferior versus )>; et illud Vergilìanum, <<formo
su m pari bus nodis )) ; ac illud : « Impar congressus Achilli )) 39 . 

Sed quo tandem sum incurio e digressu ? egon e magna nomina 
sugillarim? minime, i meum mihi vitae institutum permanebit. 

Quocirca, ne nobis aliquid Eupol idis infortunio simile contingat, 

perfecto iam operi paragraphum tilu obducat. 
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TRI INW. 

B elli s ima coJa È: fare benefìciw a le gznti, la quale nwn w- [II] 

lam nt tantw più bdla È: reputata, quantw che il benefìciw m 

più perswnc si e:x b:nde, ma quantw a nchwra cwn maggiwr d iletta

ziwne, di chi la utilitade riceve, si fa: cwme il mEdicw, il qua le 

È: reputatw as ai miljwre, quandw nwn swlamente a mwlti re

stituiJce la sanità, ma quella anchwra wza dwlwre E cwn dilette

vwli m ed icine lji rzndc. R ora, E smdw il maggiwr benefìciw che 

a le gmti humane i pos a fare lw in egna rli a vivere bwe, perciò 

che questw E, mmtre che swnw in vita, un vivere tra nquillw E 

swave Enza alcuna perturbaziwne le dwna E, dwpw morte, una 

dana felicità in qu ll 'altra lwnghi ima vita lj 'acquista ; d E End w 

poi la maggiwr parte de lj 'horn in i di tal natura, c e mal vwlen

tiEri porgwnw wreckìc a lj 'amm aestramenti E cwn dildtw ascwl

tanw le favwle E le coJe laJcive, p rò giudicw ES ere swmmamente 
da la uda re quelli antiqui pwdi i quali, cwn iderata la dil tta

ziwne d utilitade cwmune, hannw cwn le battalj e E cwn le favwle 

mescwlatw tutti i bellissimi ammaestramenti d el vivere humanw; 

d a quel modw hannw fattw essi piac re a le gEnti, wve se fwssenw 

stati nudi , arEbbwnw per aventura pocw lwrw aggraditi. Esswdw 

adunque i pwdi quelli che porg nw cwn dildtw a le gwti humane 

i precdti de la lwrw ottima vita, meritamente dEe E sere la pweJia 

r eputata da tutti belli sima coJa; nÉ SEnza questa giusti ima 

cagiwne È: da credere che fws e tata in tantw prEgiw (cwme fu) 
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appre: sw utti i se:cwli e:, fwrse, appre: w tutte le naziwni d l 

mwndw . De la quale e: se:ndw statw a ai cwpiwJamente da gre:ci e: 
[II v] da latini autwri ne le lwrw lingue Il trattato, mi € parutw di vwler 

questa anchwr iw a la nostra lingua italiana dwnare. e la quale, 

se be:ne da mwlti pwe:ti È: statw pwe:ticam nte scrittw, e: cwn arte, 
nessunw però fin qui ha di es a arte trattatw se nwn Dante e:t 

Antoniw di Te:mpw , i quali quaJi in una m deJima e: à ne cri -
senw in latinw; ma i w ne criverò ne la nostra lingua, e: spe:rw di 

dirne più cwpiwJamente e: più distintamente che: niunw di lwrw; 
perciò che t enirò altrw wrdine e: tratt rò di tutte le parti de la 
pweJia, le quali tutte per aventura nwn furwnw in quella lwrw 
e:tà cwnwJciute e: forse da essi p r tal cagiwne abbandwnate. 

Dicw, adunqu , he la pweJia (cwme prima disse ri tot l ) 
È: una imitaziwne d le aziwni de l'homw 1 ; e: facce:ndwsi questa cw

tale imitaziwne cwn parol , rime e:t harmwnia, sì cwm la imita

ziwne del dipintwre si fa cwn di egnw e: cwn cwlwri, fia buonw, 
inanzi eh ad essa imitaziwne i v e:gna, trattare di qu llw cwn 
eh essa imitaziwne si fa, cioÈ de le parol e: de le rime, laJciandw 
la harmwnia o verw il cantw da parte; perciò che quelle ponnw 
far la imitaziwne se:nza e w , e: di queste due il pwe:ta cwnJidera e: 
laJcia il cantw cwn iderare al cantwre. dunque cwmincierò da la 
~1 vZiwne d le parole, e: poi dirò de le rime, n le quali sarÒ al

quantw diffuJ w, p r nwn e: sere state a questi no tri e:mpi w ì 
be:ne inteJe cwrne 'intendevanw ai te:mpi di ante e: d l P -
trarca e: de lj 'altri buoni autwri, da le ragiwni e:t uJ w d i quali 
nwn inte:ndw in qu te du coJe partirrni ; e: per più kiara dimw
straziwne di questw, voljw, ovunque sarà biJognw di e:xe:mpi, 
swlamente dei lwrw servirmi. 

e la e:l Ziwne de la lingua. 

V wle:ndw adunque fare buona e:leziwne di p arole, è: necessanw 
prima fare d eziwne di buona lingua, perciò che lingua È: una cwn
fwrrnità di parole che si uJ an w nei m ed fimi se:nsi; ché, cwnciò 
sia che tutti lj 'homini habbianw i medeJirni se:nsi, cioè: affi.rmare, 
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n egare, allegrar i, dwlersi, deJiderare, schi\·are e: simili, qu lli p rò 

wn divase parole fannw manife:sti; cwme lj 'Italiani vwlEndw 

affirmare una co J a dicwnw Il << ì >> e: neghare << no >>; e:t i Gre:ci v w- [III] 

lwdw m anife tare que tw medeJ imw w w , cioè affirmare, di

cwnw << n È: >> e: n egare << u t>; e:t i l • rance Ji dicwnw << wì >>, vwle:ndw 

affìrmare e: vwlmdw negha re << na nì >>; E cw ì lj 'altri fa nnw di 

qu ti e: de lj 'altri lwrw sn i. La wnde tutti quelli che dimw-

tranw i m deJimi zn i cwn le medeJ im parole, i dicwnw E ere 

di una lingua. l\fa e: wdw poche naz ioni e: pochi paeJ i che nei 

lwrw med Jimi se:n i uJinw tutte le medeJime parole, cwnciò 1a 
che ne le i t sse città i veggia alcuna volta e: sere qualche diffe

re:nzia nel parlare, però quelli paeJi che nwn hannw n e le lwru) 

parole tanta e: cw ì nwtabile differenzia, che nwn si intendanw 

fra lwrw , si kiamanw di una linaua; cwm wnw Italiani, Gre:ci, 

pagnuoli, Franz Ji e: imili , da li quali wnw le lwrw lingue nw

minat ; ioÈ: lingua italiana , lingua gre:ca, lingua pagnuola, lin

gua franze Je e: imili. eparandw i adunque le lingue nel modw 

pr d tto, È: facile coja a cwnu)Jcere, che ' l P etrarca, D ante, Cinw , 

Guidw e: lj 'altri buoni autwri scris enw in lingua italiana; e: cw ì 

parim nte la nomina Dante, cwme appar nel uw librw De la 

vwlgare slwquEnzia ; wve e:mpre la nomina vulgare latinun1, cioè: 

vwlgar italianw; bmché i w nwn lodw que tw nwme di << vulgare t>, 

p r e: s r e la lingua ne la qu ale es i hannw scrittw alquantw diffe

re:nte da quella del vulgw. Bora , circa di que tw nwme, alcunw 

pwtre:bbe dubitare e: dire he ' . a lingua si de:e più tostw climan

dare lingua tw cana che: ita lia na, per E er la lingua twsca na la 

pitl bdla di tutte l'altre lingue d ' Italia, ne la quale È: da cred re 

eh i predetti autwri habbianw crit.tw, cwnciò 1a che fw senw 

tutti Tc.ù cani; a la quale dubitaziwne rispwndmdw dicw eh e 

be:n la lingua di cw twrw fw pura tw cana, cwme nwn È:, ella 

i pwtre:bbe cwn \ ' rità di mandar italiana ; perciò che ogni spe:cie 

e:mpr s i può cwl nwme d el uw ge:nerc nwminare, ma nwn già 

ogni ge:ncre cwl nwme de la sua pe:cie i può dire; cwme è: ogni 

homw i può cc.011 verità nwminare animale, ma ogni animale nwn 

si può già nwminare hom w; cw ì ogn i parola tw cana si può dire 

italiana, ma nwn ogni parola italiana i può dir tw cana. ~ wn 
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e:sswdw poi la lingua di questi autwri tutta tw cana, ella cwn Il 
[IIIv] ve:rità nwn si può nwminar tw cana, ma biJogna dimandarla ita

liana ; eh' l pe:cie cwn altre spe:ci mescwlat nwn si po wnw 

tutte in ie:me cwl nwme di alcuna pe:cie nwminare, ma biJogna 
nwminarl cwl nwme del ge:nere; vubigrazia, se cavalli, buoi, 

aJeni, pecwre e: porci fwssenw tutti in un pratw, nwn si po wnw 
insie:me né per cavalli né p r buoi né p r nessuna de le altre pe:
cie nwminare, ma biJogna p r il ge:n r nwminarli, cioe: animali; 

ché alhimente verw nwn i dire:bbe . Oltr di que tw ante, il quale 
fu T wscanw, danna la lingua pura tw cana e: dice che alcuni ol
senw seri ere in e a, cwm fu Guittwne d'Arezw, Brunettw Iw

rentinw, wnagiunta da Luca e:t altri , i quali he:bbenw per quella 
cauJa cattivw s il ; il eh pare che volja parimente accennare 

nel Purgatoriw, quandw fa dire a Bwnagiunta 2 , 

I a veggiw il nodw, 
Ch 'l wtaiw, Guittwne e: me: ritenne, 
Di qua dal dwlce stil nuovw, ch'i' odw. 

E swggiunge che quantunque i Twscani quaJi tutti sianw nel lwr 
bruttw parlare wttuJi, nwndimenw alcuni di e i, cwme fu Guidw 
da Fiwre:nza, Cinw da Pi twja e:t essw Dante, hannw cwnwfciuta 
la lingua e:xcelh:nte e: swnw partiti da la lwrw propria twscana e:t 
hanncù scrittw in questa altra ; la quale lingua e:xcelle:nte nwn 
mwltw da poi dice dwversi nwminare italiana; perciò che sì cwme 
de la lingua fìwrentina, de la piJana, de la neJe, luchese, ardina e: 
de l'altre, le quali swnw tutte tw cane, ma differenti fra sé, si fwr
ma una lingua che i kiama lingua tw cana, cw ì di tutte le lingue 
italiane - le quali secwndw lui swnw quatordici, cioè:: la siciliana, 
la puljeJ , la rwmana, la spwletana, la tw cana, la genwvefe, la sar
da, la calavreJe, la ancwnitana, la rwmagnuola, la lwmbarda, la ve
neziana, la furlana, la istriana - si fa una lingua che si dimanda 
lingua italiana; e: questa È: quella in cui dice che scrissenw i buoni 
autwri; la quale tra lj 'altri wgnwmi nomina lingua illustre e: 
cwrtigiana; perciò che si u J a ne le cwrti di Italia e: d~ essa ragiw
nanw cwmunemente lj'homini illustri e:t i buoni cwrtigiani 3 . 

[IV J Questa cwtale di cussione di Il lingue, mi pare e: re stata fatta 
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d a Dant cwn randi imw criudiciw; perciò che, cwme Gre:ci 

da l lwrw quattrw lingue, io€ da la attica, da la ionica, da la 

d ori ca e: da la e:olica, fwrmorwnw un'a lt ra lingua, che i dimanda 

lin crua cwm un , c w ì anchwra nwi da la lingua tw cana, da la 

rwm a na , da la iciliana, da la veneziana e: da l'altre d'Italia n<' fu)r

miamw una cwmune, la qual i dimanda lincrua italiana. dun

que l swpraclctte ragiwni ba terannw a la swl uziwne del dubbiw 

mo w di wpra; cio€ che la lincrua, n la quale hannw scrittw 

Dante e: 'l Petrarca e: Cinw e: Guidw, i de:e nwminare italiana z 

nwn t w cana; e: qu sta dicw e: ere qu ll a lingua la quale nwi 

parim nte dwvemw e:le:gere a li no tri pwe:mi. 

De la generale e:lcz iwnc de le parole . 

F a tta la d ez iwnc de la lingua, e: bu nw cwn iclcrare le paro! 

he i d nnw de:gere in e a; le q uali , e cwn dilige:nzia e: giudici u) 

arannw e:le:tte, ad wrnera nnw i pwe:mi di swave e:t incwmpren ibile 

vagheza. Tutt l paro! , adu nque, eh i ponnw mett re ne1 

pwe:mi, o wnw uJat da a ltri o swnw fwrmate di nu vw; e: s wnw 

uJate d a altri, o swnw uJate da lj 'autc.ùri già morti o i uJano da 

le p rfwn e ,·ive:nti, o da tutti dui, cio€ da lj 'autwri passati e: da le 

p rJ w ne vivznti ; e: qu t e tali parole che appre: w lj 'homini e: 

lj 'autwri umw in uJcù , sicura mente e: fre:quentemente si clennw 

uJare p er ogniunw , cwme € << am wre, piacere, virtute >> e: imili; 

ma q uell eh si truovanw ne lj 'autwri e: nwn si uJ anw a l preJ e:nt 

wnw di due manie:re; de l 'una de le quali S <.ùl1W qu Ile parol che 

a quel te:mpw cwmunemente si uJavanw, e: poi l 'ufw l h a aban

dwnate, o , -erw swnw re tat n l'uJ w de' cwntadini e: mwnta nari, 

cwm e È <<baldanza, dwlzwre, pie:tanza >> e: simili; e: quest e swnw 
d a schivar - cwme scolji o i dennw uJare e llu)ll r aò s ime volte e: 

d nnw pwr i in luogw ommwdw d ov tia be:n l 'alteza e:t admi

raziwne, le quali naJc nw spesse volt da la nwvità ; de l 'altra 

manie:ra poi swnw le parole che lj 'autwri fwrmanw da st, de le 

quali cliremw a uw luogw. la le paro! che swnu) in uJ w e: nwn 

se ritruova nw ne lj'autwri, avzgna che Il zmpr fws licitw, e: [ IVvJ 
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SEmpre sar à, poner ne' suoi scritti qualunque parola che sia da 

l 'uJ w preJEnte accettata e: signata, nwn di m enw € buonw cwnsi

derarlc in dui modi: l'unw è che o swnw cwmuni a tutte le lingue 
o particulari di una ; l' altrw, che o wnw proprie o tra pwrtate; 

e: e swnw cwmuni a tutte le lingu , si ponnw sicuramente uJa r , 
cwme è << staffeta >> per lw andare in posta E fattw d'ann , E imili; 

ma se swnw particulari di una lingua, h annw biJognw di wttil 
cwnsideraziwne; p rei ' che se swnw bdle e: tali che si pos an w 

intwdere facilmente da tutti, i ponnw sicurament uJare, ianw 

di che lingua si olja; cwme è << no w >> d << adarsi >>, VErbw che vuol 
dire accorgersi, le quali swnw parole lwmbarde, E cw ì de l' a ltre; 
E que te pecialmente stannw bwe ad uJ a r i n e lw heroicw, n el 
qu ale la arietà di lingue, wme dic Ari twtele, si ricerca; 4 e:: 

ma imamente dwve in t rv iEne il cw tume: cioè quandw se in

due a parlare unw di un paefe, il cui cw tume € di ufar e cwmune
m ente parole di quellw, il che fa spe: sw Dante e:t altri singularis

simi pwdi. L'a ltrw modw È: da cwn id rar e le pa role wnw pro
pri o tra pwrtate; e: e swnw proprie i ponnw icuramente uJare, 
cwme è <<calza, beretta, giupwne >> e: imili; be:n si de:e guardare 
di pwrle in luogw commwdw e: di pre:nderle cwmuni a utte le lin
<TUe, o tuorle almenw da la lingua più bdla, o da qu ella che h ab
bia es a parola più imile al latinw o più intelligibil e: più wave. 

e swnw poi traspwrtate, ioè: t olte da la lwrw propria significa
ziwne e: po te in un'altra, queste swnw da uf are cwn ri pe:ttw ; 
e: si dennw pwrre ecwnd w il numerw de le tra pwrtaziwni, le quali 
wnw ottw, ioè:: abufiwne, metaphwra, me:tale:psi, y ne:cdoch , 

mdwnymia, antonomasia, antiphrasi e:t e:mpha i; de le quali n e 
l 'ultima divifiwne, cwme a suw propriw locw, si tratterà; e: que t e 
ne le tragEdie tarannw be:ne a frequentar i e: pecialmente le m e
taphwre. Re: ta a ved r circa le parole fatte di nuo w, le quali o 
wnw tate fatte da lj'autwri, cwme << swpraprefw, dischioma, 

inurba >>, o si fannw di nuovw da chi wmpone; e: queste tu tte, o 
fatte da lj 'autwri o da fare, si fwrmanw cwrnunemente a quattrw 
modi; l 'unw d ' quali È: che l parole si fwrmanw ad imitaziwne di 

[VJ qualche suonw, o v wce inarticu !! lata, cwm'è: << crich >>, che vuol 
dire il uonw che fa la giaccia quandw i rwmpe p r alcun pef w 
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he la prisma , E <<tinti n 1> E imi li ; ma in fwrmar quc te biJogna 

havere a iudiziw grande d EXtrsmw ri pettw. L'altrw È quandw 

due parole note e:t uJate i m ttenw in. isme E fa i una parola 

nuova; cwme di << wpra ,>, parola not a, E di « pr J w >>, parola pari

mente nota, si fa << wpraprcJ w >>, p arola nuoYa s bdla; E l'uJ w 

di qu c t w tarà mwltw be:ne n e le canzwni. Il h:rzw m od w È da 

una parola nota fu)rmare unw e:rbw, cwme È d a << coljw >> << in co

Ij a >> , d a << kioma >> <<d i kiomo >> E sim ili. Il qua rtw mod w È d durli 

d allatinw, Eque tw i d e:e fare car amen te E cwn aran ri pdtw; E 

fa i twlle:ndw la parola integra ; cwm È << parent >> per padr , 

<< imarrw 1>, <<catErva >>, << pHùCElla >> , E imili ; o verw fwrm andwla 

da un'a ltra ; cwmc da << urb 1>, che vuole dire città, Dante fece 

<< inurba >>, ,·e:rbw che vuoi dir << intra re ne la città >>. P onnw i 

anchwra ki amare fwrmaziwni di nwmi alcuni Epithe:ti he si fa nnw, 

cwme È << ruaiadwJ w, nivulf w , wndcaiant >> e: imili ; i quali swnw 

più app rtine:nti a pwdi che a proJe, p rciò che e e wnw eu) ì 
chife de lj 'Epithe:ti cwme i VEr i ne wnw vaghi ; E ciò advie:ne 

p rrh' in e e wlamente p er nece saria di tinziwne i pongwnw; 

ma n ei ve:rsi p r fare wrnamentw E delicatcza i frequEntanw. 

Hor qu tw ba terà quantw a la aen ra le e:leziwne d e le pa role; 

quantw poi a la particulare, dirò qualche a ltra coJa ; ma prima 

di t end erò il modw che uJa Dante nel librw de la vwlaare dw

que:nzia ad de:gere l pa role che i dennw uJare n le canzwni, 

wve dic che de le pa role alcune wnw puerili , a ltre fEminili e:t altre 

virili ; E che le puerili cwme È << mamma, babbw 1> s imili, E le fE

minili cwm È << dwlciada, placcvwle >> E imili, nwn si dennw ufare. 

Le Yirili p oi divide in ilve: tre E cittadinesche, de le quali le sil

VEStre nwn vuole che si ufinw, cwme È << grsggia >> E simili. Restanw 

adunque le cittadin che, de le quali alcune dice E ere pettinate, 

altre lubriche, altr ir ut d altre rabbuffatc; E le lubriche E l 

rabbu ffate anchwra vuole nwn dwv r i ufar , cwme È << fEmina, 

orpul >>; E wlament acce:tta le pettinate E le ir ut , le quali dic 

E ere nwbili s ime; e: vuole che le pettinate sianw quelle che wnw 

trisyllab , o 'icini ime al tri y11abw, e: eh nwn hannw aspira

ziwni nt ha nno z, nt x dupplici, nÉ hannw liquide geminate, nÉ 

hannw pwfiziwni dwpw la Il muta, le quali (dice) parlanw quaJi [ Vv] 
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cwn ce:rta swavità, cwme È: <1 amwre, dwna, diJiw, virtut , dwnar , 

letizia, securitate, difeJa >>;le irJute, poi, dice e: sere tutte l altr , 
e:xce:ttw le predett ; de le quali alcune dice e:s re n ce ari , altre 

wrnative; e: le nec sarie e: ere qu 11 che nwn si po swnw cam
biare, cwme wnw cert mwnw yllabe, cioè:, <1 me, te, se », e:t << a, 

e, i, o, u >> interie:ziwni, e:t altre mwlte; wrnative, poi, dice essere 
tutte quelle di mwlte syllabe, le quali me cwlate cwn le pettinate 

fannw be:lla e:t harmwnizante tru ura, quantunque habbianw 
asperità di aspiraziwne, di dupplici, di liquid aeminate e: di lun
gheza, cwme È: <l hwnwre, speranza, tara, gravitat , all viatw, be:

neaventuratw >> e: simili. E questa È: la d eziwne eh fa Dante de l 
parole che si dennw uJare ne le canzwni 5, la quale n€ in tutt 
laudw n€ in tuttw vituperw. 

De la particulare d ziwne de le parole. 

Hora, circa la deziwne particular ch'iw facciw de le parole, 
prima È: da sapere che i pwe:ti dennw cwn ogni studiw fwrzarsi di 
accwmwdare le parol a le ente:nzie, cioè: fare che il suonw de le 

parole quafi il sentimentw di e sente:nzie referi ca; la qual co fa 
fecenw mirabilmente appr sw i Gre:ci Hwm rw e: Pindarw, e:t 
appres::.w i Latini, .,.irgiliw, Catullw e:t Hwraziw. 

De le fwrme di dir . 

Ma per trattare più partitament questa cofa, dicw che se:tte 
swnw le fwrme generali di dir ; cioè:: kiareza, grandeza, 
be:ll za, v lwcità, cwstume, verità e:t artificiw, le quali si cwm

pongwnw da altre fwrrn di dire che wnw mancw g nerali; come e:: 
la kiareza si fwrma da la purità e: da la fa ilità; e: cwJì la grandeza 
i fa da la veneraziwne, da la aspreza, da la veheme:nzia, dal splen

dwr , dal vigwre e: da la circuiziwne; E cw i fannw anchwra l'altre; 
le quali fwrme generali di dire wnw cwmunement tutte in cia
scunw dei buoni autwri, ma chi abwnda più in una, chi in un'altra, 
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cwmc il P etra rca abwnda in grandeza e: bdleza ; Dante in gra n

d za, cw tu me e:t artifici w ; Cinw in ki ar za e: cw tume; Guidw 

in dwlceza e:t acume. Il 

Dc la ki arcza. 

A mwlt di q ueste fc.mn e i rik ie:dc dive:rsa d z1wne di parole, 

cwme È a la purità e:t a la facilità, le quali wnw qu elle che fanno la 

ki areza n i pwe: mi Et a Le quali si rikie:d enw nte:nzie cwmuni e: 

ch e i e:xte:ndanw a tutti e: s ia nw manife:ste per se: stesse E nwn 

habbianw sentimen tw prwfwndw, e:t a cui altra intclligEnzia 

ri rchi , cwmc È 6 , 

Et', 

Le\·ata e ra a filar la \·eckj arclla 
Di cinta, E calza. 

-ennucciw, i' n1 ' che sa ppi 111 qual manisra 
Trattatw sw nw, E qual \'ita È la mia. 

A qu c~ te , dic w, i biJognanw de:acre parole cwmuni , propn 

e:t intelligibi li e: che nwn sianw tra pwrtat , C(t.l!11 e È: << caltrw , 

grifagnw )>, e: << maltw •> per il pratw, le quali ha nnw biJognw di 

dikiaraziwn c; e:t a nchwr nwn vwlenw e: ere aspere da sÉ, cwmc È 

<< storpict.l , gwrgw, wmbra •> e: simili ; le qua li hannw p rò grandeza, 

e:t ivi st a nnw be:ne, ma nwn ne la ki areza ; a la quale i d nnw 

e:le:gerc l parole (cwm ho dettw) cwmuni , proprie d intelligibili 
e: cwlte . 

De la grandeza. 

La grandeza, poi , e: dignità e: t d vaz iwne del parlar i fa (cwmc 

h o d ettw) da la v eneraziwne, da la a preza, da 1a veheme:nzia, 

d a l plendwre, vigwre e: circuiziwne; E la veneraziwne vuole sente:n-

' l ] 
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zie di Diw o di co Je divine o di virtù o di qualche fattw glwriwJ w 

de l j 'homini. i Di w, c w me € , 

La gloria eli cwlui che tuttw muove, 
Per l'unive:r w pe:netra e: ri ple:nde. 

D i coJe divine, cwm'€ 9, 

De l'aur w albe:rgw, cwn l aurwra inanzi, 
l rattw uJciva il wl cintw di raggi, 

Che dettw baresti: ~e' i cwrcò pur dianzi! ~ Il 

[Vl v] Di virtù, cwm'€ 10, 

era donna, e:t a cui eli nulla ale, 
e nwn d'hwnwr, che wpra ogni altra mie:ti. 

Di qualche fattw glwriw J w , cwm' € 11, 

Da wnde venne fulgurandw a giuba, 
Poi si rivol e nel vo tr'occide:nte. 

A la quale veneraziwn si ricercanw parole larghe e:t alte e: ch e 
quaJi cwnstringanw altrui ad aprir la bwcca nel prwferirle; e: que

tw pecialmente fannw quelle parole che hannw mwlte a e:t o, e: 

mas imamente e swnw post in fin e de le parole o sianw cwllw
cate ne le principali ceJure dei ve:r i, cwm'€ 12, 

Giuntw Alexandrw a la famwJa twmba. 

Fannw anchwra riswnare le parole i diphthwngi e:t e e:t u, ma -
simam nte e dwpw lwrw sie:gue liquida avanti muta, cwm'è: << piog
gia, te:mpw, pre:nde, giunte>> e: imili; ma nwn tantw e:mpienw 
cwm le predett a e:t o; lw i v rament e: da schivare, p rciò che 
fa te:nue suonw e: senza alteza, cwm'e: 13 , 

O be:n finiti, o be:n spiriti e:le:tti. 

Fannw anchwra ven raziwne le tra pwrtaziwni, cwm' È: 14 << Cintw 

di raggi >>, << i cwrcò pur dianzi >>. 
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.:\Ia in queste È gra n pericwlw, perciò che se la traspwrtaziwne 

i: grande fa l'a preza, c wn1't 15 , << In man di cani >> , << pwljarvi lw 
scolj w )). e detta tra pwrtaziwne poi È troppa, fa la wraz1wne 

fr dda z , -ile, cwm'€ << le piume )) p er <<la barba )), << lj 'ocki de la 

lingua )) z imi li . Volj wnw a nchwra z ser ne la veneraz iwne po

chissimi vzrbi; z dennw i anchwra schivare i nomi relativi, cwme 

È <<che )) d <<il quale)). La a perità, poi, z la vehemznzia hannw tale 

differw zia fra t che la asp rità vuole entznzie cwn riprensiwne 

z rimwrdimentw, ma da perswna maggiwre, cwm'È 16 , 

Qual negligenzia, quale stare È que t(Jl; 
Cwrrete al mwn te a pwljar\'i l w scoljw, 
Ch'z --er nwn lafcia a \'Wi Diw man ifzstw. 

E la veheme:nzia vuole br:::nc a nchwr es a entznzie cwn npren- [VII] 

s1wne, ma da per wna minwrc, cwm'€ 17 , 

Et ls, 

Ite upr:::rbi, e: miJcri Christiani 
Cwnsumandw l'u 11 l' altrw, r::: nwn vi cal ja, 
Che ' l sepulchrw di Chri -tw È in man di cani. 

Ah PiJa vituperiw d le ge:nti. 

E tutt 'e due voljwnw parole traspwrtate, o verw aspere da st e:, 

cwme dice Dante, ir ute e: rabbuffate, cwm'È << pwljarsi lw scoljw, 

caltrw, inurba, sepulchrw, orpw )) e: simili. Il splendwre: vie:n 

dwpw questi, il quale È una de le coJe principali che faccia la gran

d eza e: di anità d el parlare, e:t €: neces a ri(Jl mwl w , perciò che la 

ven eraziwne, la asperità e: la veheme:nzia ha re:bbwnw troppw de 

l'au te:rw se:nza e sw, il quale lji dà pur qua lche hilarità; questw 

vuole hav re nte:nzie di qual he buona wperaziwne, cioÈ di coJa 

che pa ja a tutti l(Jldevwle e: bzn fatta, cwm'€: 19 , 

Ch'avrà in te: sì be11ign w riguardw, 
Che del dare e: del kie:der, tra \'Wi due 
Fia primw quel che fra lj'altri È più tardw. 

3 
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Le ue magnifiCEnzie cwnw J iute 
arannw an hwra sì, che i suoi nimicl, 

. wn ne pwtran ten r le lingue mute. 

l quale plendwre i d nnw deg re le parole cwn qu l mede

Jimw modw, che si fannw a la veneraziwne. Dwpw questw viene 
il igwre, il qual ha cwmun ment le m de Jime parole e: n
tmzie he hannw la a perità e: la v hemenzia; appr w le quali 

parole ba anchwra qu 11 d la v neraziwne. R ora, qui si pwtrebbe 
dubitare per alcunw eh have:ndw il vigwre le medefime parole e 

sente:nzie che hannw la aspr za e: la veh me:nzia, cwme può e:ssere 

differente da e e; a que tw i rispwnde, che nwn swlamente le 
sente:nzie e: le parole fannw le fwrme di dir , ma anchwra ci vol nw 

i modi, le figur , i m mbri, la cwmpwJiziwne, la d pwJiziwne e: 

la rima; le quali, e:s e:ndw nel vigwre dive:r e da qu ile de la a pe
rità e: heme:nzia, fannw parim nte e w vigwr da es e a perità 
e: eheme:nzia di e:rsw . Ma iw, eh inte:ndw swlamente di trattare 

[VTiv] in que t w Il luocw de la e:l ziwne de l parole, lafciw quelle altre 
cofe eh cwn titui cwnw le fwrme di dire da cantw cwme nwn 

p rtine:nti a la prefe:nte int nziwne; d le quali, se piacerà a Di(t), 
in altrw luocw sarà di:ffuJamente trattat(t). Re:sta la circuiziwne, 
la quale massimamente tuole la humilità e: la bass za d la wra
ziwne. Questa È: in tutt(t) cwntraria a la purità e: vuole sente:nzie 
a le quali qualche altra cofa si ricerchi ad inte:nderle perfetta
mente, cwm'è: 21, 

Et 32, 

Spirtw gentil, che quelle me:mbra re:ggi, 
Dentr'a le qua' peregrinandw albe:rga 
Un sign(t)r valwrwJw, accortw e: saggiw. 

Prima che a que tw mwnte fw r olte, 
L'anime degne di salire a Diw, 
Fur l'o e mie per Wttavian sepwlte. 

E m(i)lti altri luoghi di questw p(i)e:ta hannw circuiziwne, ne la 
quale frequentissimamente abwnda. Ma perciò che essa circuì-
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ztwne nwn ha parole p ciali o divsr e a le pr dette, perché a ai 
dipende da l m odw de l ' wrdina re dette parole e: da le figure e: membri, 

però nwn dirò altrw di e a d a nderò a la terza fwrm a generale, 
che è la bell eza. 

D e la belleza. 

La belleza, adunqu e, e: la culteza, le qua li ma simamente si 

apartsngwnw al pwd a, p rciò che ssnza es c i vsr i suoi nwn sa
r bbwnw wavi e: dwlci, in dui modi si cwn id ra, l'unw de li quali 

è naturale e: l 'altrw adventiziw ; cioè:, che ì cwme nei corpi alcuni 

swnw bdli per la naturale cwrre pwndsnzia e: cwnvenie:nzia de le 
me:mbra e: dei cwlwri , d altri , p er la cura eh vi si fa e: per qualche 
wrna m n t w che vi i pone, dive:ngwnw bdli , cwsì è: nei pwsmi, 

eh a l uni di es i swnw bdli per la cwrrc p0mde:nzia e: cwnvenisn
zia de le membra e: d ei cwlwri che hannw, st a ltri , per qualche 

wrnamen t w e:xtrin cw che vi s'aggiunge, 'abbelliscwnw ; e: ì 
cwm quel primw nwn è: altrw che trattare ciascuna sentenzia 

cwn la debita e:leziwne di parole e: cwn le figur e: rime wppwrtune 
e: m escwlare cwnv nient mente t utte le fwrme di dire, cwsì que-

stw wrna tivw è una Il certa co Ja che si dà a li pwsmi, la quale fa [VIII] 

cwlwrw che li se:nt nw r citare cwmmuovsrsi d amirarli; e: qu estw 

cwn iste ~ wlament n le parole e: ne le r ime, figure e: clau Jule . 
Le parole, adunque, che swnw principalmente neces arie a fare 
detta belleza, i volenw d e:g re nel modw che si de:genw ne la 

purità, e:t appre:ssw volenw e:ssere di poch syllabe, cio€ di d ue o 
tre syllabe a l più , e: mas imamente swn w buone ad essa q uelle che 
Dante k iama pet t inate, cwm'€ 23, 

O be:lla donna, h'ai raggi d 'amwre 
Ti scaldi (s'iw vo' credere ai embianti, 
Che soljwn e: er testimwn del cuore). 

Una don na più bella assai , che 'l wle, 
E più luce:nte e: d'altretan ta stade. 
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Le parole poi aspere e: cwnve:r e nwn fannw b elleza, salvw se ta 

cwnversiwne nwn è: picciwla e: manife ta, cwm' è:, «<l fi.wr de lj 'anni>>, 

• La e:tà verde >>, «I raggi d'a m re >> e: imili . 

De la elwcità. 

La v elwcità vie:n poi, la quale vuole anchwr e a parole brie:vi, 
~ioè: di poch syllabe, cwm'è: 2s, 

Veggiwlw un'altra volta e:s er d rifw, 
Veggiw rinwvellar l'acetw, e: ' l fel , 
E tra vi i ladrwni e: er ancifw. 

Veg iw ' l nuovw Pilatw si crud le. 

Ne la quale anchwra i dennw chivare, wltre la lungheza de le 
parole, la freque:nzia de le cwlliJiwni e: rernwziwni e:t altre pa 1w111 
di e se, de le quali a uw luoaw diremw. 

D l w tum 

Seguita il cwstume o verw affe:ttw, il quale mwltw a la pw Jia 
si rikie:de; d è: una d le principalis i m p arti di e a, e: ma si· 
mamente È: nece ariw a le cwme:die, trage:die e:t he:roicw e:t univer
almente wve interve:ngwnw wperaziwni e: ragìwnamenti di p r

J wne; nel quale H oraziw mwltw Ji diffwnde. Ma p rciò che a dui 
modi que tw tale wstume i cwnsid ra, l 'unw di e i è: il dare a 

[VIU v) tutte le perswne che e intrwducwnw nei pwe:mi Il le wn ue: e 
proprie e: cwnvenevwli lwrw parole, v e:rbigrazia al capit aniw far 
dir parole da capitaniw, al wldatw da swldatw, al giudice da giu
dice, al lavwratwre da lavwratwre, e: imili ; e: cwsì a lw inamw
ratw, al giwtw, al timidw , al prodigw, a lw a arw s:t a lj 'altri, che 
propriament affe:tti si kiamanw, attribuire le proprie e: cwnve
ne wli parole; e: qu t w per tut i li pwe:mi, cwme il cwlwre n el 
c rpw, i diffwnde ; de la qual coJa, piace:ndw a iw, ne la quinta 
diviJiwne di questa Pwe:tica diffuJamente i tratterà. L 'altru' 
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modw, poi, il quale parimente per tutti i pwe:mi s1 parge, naJce 

dal sminuire o da l'amplia r le coJe o dal implicem ente dirle; 

perciò che se l 'homw c wn le parole minuiJce o aviliJce la coJa, 

fa la m a nsuetudin ; poi la amplifica, fa la affettuwJa verità; 

ma se la dice c w me è: , vi e:n la implicità; la quale, se riceverà 

e:xten iwne, farà la dw lceza, sì cwme la mansuetudi ne e:xte:nsa 

gen rerà la graveza. Cwnsiderand wsi adunque il cwstume a dui 

modi, nwi swlamente qu stw ultimw p r la d eziwne: de le parole 

percwrreremw. E da la simplicità cwminciandw, la quale ha le 

m edeJime sente:nzie che ha la purità, a \ e:gna che p roprii di e sa 

simplicità p os anw dir quei e:nsi che wnw detti d a fanciulli 

o d a homini di intclle:ttw imili ad essi fanciu lli , o da fe:mine o da 

lavwra twri e: mwntanari , i quali sianw simplici e: se:nza malizia, 

cwme swnw quelli di alcuni giwvani inamwrati , di vergini dilica t e, 

e: simili perswne ne le cwme:die intrwdwtte, e: cwme swnw mwlti 

d ei d etti pastwra li ne le bucolice, e: sp cialmente q uelli che n€ 

p er interrwgaz iwne n€ p er biJognw si prwferiscwnw, cwme È 26 , 

I w va d w per ca n tar e ad Amari Ile, 
Hor che l mie caprette al mwnte swnw, 
E Titi rw le paJce e: le gwve:rna . 

E d etta implicità vuol quelle medeJime parol che swnw ne la 
p urità , avegna che ne h abbia qualcuna di particulare, cwme è: 

<< penneleggia >> e: simili. 

1a la dwlceza, la quale (cwme si È dettw) è: una e:xtensiwne 

de la simplicità , ha per familiari quei e:nsi che swnw fabulwJi, 

cwm e è: 27 , 

Iw swn Aglaurw, be divenni a w, 

e le n arraz1wm antique e: fabulwJe swnw parimente di essa dwl

ceza, cwme è: 28 , Il 

Quelli È: Iafwn, che per forza e: per s nn w 
Li cb o !chi del mwn twn privati fene; 

EUw pa ò per l'ifwla di Le:nn w, 
Poi che l'ardi te fe.:mine spie.:tate 
Tutti li ma ki k<> rw a morte die.:nnw. 

[lX] 
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Swnwvi anchwra altri sensi dwlci , i quali alcuna volta a an

zanw di dwlceza i swpradetti, e questi swnw il narrare quelle dilet

taziwni che a l 'uJ w dei sentimenti no tri swavi e dwlci si rappre

f entanw, cioè al vedere, al twccare, al gustare e imiti; de le quali 

dilettaziwni alcune swnw inhwne te e lafciv d altre n . La

fcive swnw cwme è 2o, 

Cwo Ici fw 'iw da che i parte il wl , 
E nwn. ci vedesse altri, che le stelle, 

wla una notte, e mai nwn fw se l'alba. 

Nwn laJcive poi swnw tutte lji hwne ti piaceri d'amwre, le descri-

ziwni di luoghi , tempi e i "li, w m ' 30 E: l 

Et Sl, 

Chiare, fresche e dwlci acque, 
Cùve Le bdle mE:Olbra 
Pwfe cwlEi, che wla a ms par donna. 

Ne l'hwra che cwmincia i tri ti lai 
La rwndinElia prESsw a la mattina, 
For e a memoria de' uoi primi guai 

E che la mente nostra peregrina 
Più da la carne, E men dai pen ier preJa, 

le ue viJiwn quaJi è divina. 

Swnw parimente sensi dwlci quelli che attribuiscwnw parlare o 

sensw e vwlwntà a le cofe in en ate, cwme è in quel swnettw 32, 

<<A pie' dei colli wve la bElla esta >>, et in quell'altrw 33 , 

Et era il cidw a l'harmwnia sì intEntw, 
Che nwn si vedea in ramw muover folja, 
Tanta dwlceza havea pien l'aere s 'l ven.tw. 

Tutti li swpranwminati sensi dwlci volj wnw le parole de la purità 

(lXv] s le pet ll tinate s specialmente amanw quelle che swnw f(t)rmate 

dai pwdi, pur che nwn sianw asper , e lj'epitheti, i quali hannw 
mwlta dwlceza, cwm'è <t valle kiuJe, alti colli, piagge apriche>>; 

d a questa dannw anchwra aiutw alcune lingue, cwm'è quella de 
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la -:\Iarca trivigiana [che] ha più dwlceza che la lwmbarda e: fwrse 

eh niun'altra. 

ie:gue la man uetudine la quale ha sente:nzic che minui-

cwnw e:t avili cwnw le co Je eli e: tes w , cwme fa Catullw, il quale 

dice che elji s minimw di tutti i pwe:ti 34 , e: e:ndw in quella e:tà 

for e il pri.mw. wnw anch wra se:n i di man uet udine quandw 

alcunw che E:: uperiwrc pone e:guale a lj 'alt ri , cwme fa Papa 

Adrianw quandw dice nel P~traatoriw a Da11t 3 ~ 

~ Driza le gambe e: lie:vati _ù , frat e >>, 
RispwJe, « nwn e:rrar, cwnse:n·w w nw 
Te:cw, e: cc.> n lj'altri ad una pwt es tatc >>. 

Questa vuole le parole d la purità e: dc la implicità. 
Lc.) acume, poi, o , .CHù a rau zia nwn ha parole dai se:ns1 sepa

r ate, p rciò che pecialm nte cwn ·iste in c ~::rtc parole a l ntimentw 

wngiunte; e: fassi alcuna '" Lta replicand(ù parola già detta in un w 

entim ntw e: prende:ndwla in un a ltrw , Uùme È:, clwmandandw il 

P trarca a Laura 36, 

Dimmi ti prie:aw se se:i morta, o Yi\·a , 

e:t es a rispwnde:nd(ù , 

\ "iva ~wn iu>, e: tu .· e:i mortcù anch wra. 

N aJce lw acume dal pre:ndere quest e due parole<< viva>> e: << mortw >> 

in altrw entimentw di quellw che le havea dette il Petrarca. Fassi 

anchwra la a rguzia piljanclw in un mede Jimw e:n w due parole, 

le qu a li s ia nw di ua natura cwntrarie, cwm'è: 37 , << i mie:i di fersi 

1\I(ùr<:nclw dc:rni >>, perché l'e: ere e:te:rnw È: cwn trariw al mwrire, 

t 3 ' 

Quandw mwstrai di kiuder, lj'oki ape:r i, 

ch é l'aprire È: cwntrariw al kiudere. 

Nt wlamente a li dui predetti modi si fa l 'acum , ma anchwra 

ad a ltri mwlti, cwme è: cwn la imilitudine d e le parole, cwn la 
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traspwrtaziwne, ma imamente e d wpw una traspwrtaziwn e 

[XJ ne induce un'altra più 11 aspera, cwm'~ 39 , 

Prima t ra Jctmpiw, E:t hor è fatt(o.> dwppiw. 

Ma in que te ~da uJare molta cura t dilige:nzia; perciò eh è: ~rran 
pericwlw di nwn incwrrere ne la fr dd za. E cw ì da le predette 
quattrw fwrm di dire, cioè: da la impli ità, mansuetudine, d wl

ceza e:t acume, naJce la swavità e: d licat za, le quali mwltw i 

apertwgwnw a le coJ di amwre, a cui lj 'e:pìtheti, le parole pwe:
tiche, le fì.gur vagh . le risc.manzie d le rime necessari wnw . 

De la rità. 

L a affettuo J a rità vie:n poi, la quale anchwr e a fa il cw-
stume, avtgna che p r fwrma principal i ponga; questa fa la wra
ziwne mwltw lj ata t quaJi vi a e:t ha tra l ue senttnzi p r 

proprie qu Ile verità che si proferì cwnw qu aJi cwn un pocw 
di indignazi n , cwm' è: 40, 

Et 41 , 

Quelji, che ufurpa in te:rra il luoaw miw, 
Il luogw miw, il luogw miw, eh aca 
. ·e la preft nzia del filjuol di Diw. 

O be:l principiw 
A che vil fine cwnvie:n che tu ca chi, 

e: simili; a l quali i ricercanw parol a p r e t ehemt nti e: fatte 
da nuovw, m assimamente w e inter ie:ne la iracwndia; p rei 
che ne la miJ ricordia que te tali parol nwn swnw utili ; a la 
quale più to tw i ricacanw parole pur , implici t dwlci . 

Ècci anchwra la graveza, la quale i apertitne al cwstume, le 
cui sente:nzie swnw tutte quelle che soljwnw imprwperare, massi
mamwte quandw si dice che bave:ndw fattw un benefì.ciw i ha 
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ri c vutw p ocw me:ritw, o verw invece di be:ne 

cwm'è 42 , 

ha h avutw male, 

Quantw ha del pellegrinw E: del gentile 
Da le:i tie:n<', E da me: di cui i bia_ma. 

Qu e t a nwn ha parole proprie, ma pilja quelle che 

a le fwrm e che fannw il cw tume. 

Dc l'arti:ficiw . 

cwnve:na wnw 

R ta lw artifici w e: m ac. tri a, i quali nwn swnw altrw che ponere 

a uw luoahw e: saper E pwtere ufare al uw t mp(ù tutte le pre-

d tte fwrme di Il dire, e: tutte l 'altre particulari pEcic d la pwefia ; [X v 

ma vwl e:ndw nwi parti ul arment alcuna coJa di w trattare, 

si può dire che o v erw e w artifìciw t e:t appare, o v rw È: e: nwn 

appar , o verw nwn È: e:t appare ; e: se È: e:t appare, i cwnfidera ne 

le ente:nzie e: n e le parole:; e: le entsnzie voljwnw e:s ere wltre la 

cwmunc wpiniwne e: prwfwnde e: viwle:nti, e:t a la cui intellige:nzia 
qua l he co Ja si rice:rch i, cwm'z 42bis : 

nwn men di dwl za 
Del piang r pre:nd w, che del cantw preJi, 

per iò che z wltre la cwmunc wpiniwne che i pilji t antw dile:ttw 

di pia ngere cwme di cantare, e: mwlte altre imili, C(ùl1le È: 43 , 

E del dare, e: del kie:der tra vwi due 
Fia primw quel eh fra lji altri È: più tardw. 

A l quali tutte i de:gen(t.> le parole d e la veneraziwne e: de la aspe-

ri tà e: , ·ebeme:nzia ; e: wpra tuttw le cwn e:r 

quali p rò bifogna havere cura grande che 

kiare. Quand w poi l 'artifìciw è: e: nwn appare, 

wnw buone, a le 

ianw intelligibili e: 

vuole le parole del 

cw tume e: massimam ente quelle de la simplicita e: de la manfue

tudine; ma quandw l'arti:ficiw appare e: nwn è: (il che in mwlti 

pwe:mi de la nostra e:tà i può nwtare) ha le ente:nzi e vane e: su-
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perflue, prwnunziate cwn parole randi, a p re, ehemEnti e: 

venerande . E qu stw è: quantw voljw dire de la particular de
ziwne de le parol , a la quale farò fine cwme ha bbia d ttw alcune 

pa iwni che a cadenw ad 

e le p a iwni de l parole. 

Le pa iwni d l parole cwn i tenw o ne la quantità o ne la 

qualità ; quantità, dicw, quando swnw in qualche coJa o più o 
menw del solitw; qualità poi quandw ervata la lwrw quantità 
hannw altra eh la olita di pwsiziwn . E quandw ne la quantità 

hannw qualche oJa piu d l olitw, i kiama wprabwndanzia, 
quandw menw, mancamentw. Ne la qualità poi, quandw una let
tera i cwnv.:rte n l'altra i chiama mutaziwne, m a quandw 

l'wrdine lwrw i tra muta, i dice traspwJiziwne. 

e la wprabwnda nzia . 

La wprabwndanzia adunque o v rw È: per di iJiwne, cioè: di
vidwdw un diphthwno-w, si accreJce una llaba a la parola, cwm'è: 

[ I J << pidat t>, parola di Il tre syllabe, separand w quellw i E, diphthwngw, 
si fa <<pie:ta te t> di quattrw syllabe, com'è: 44 , <<Donna la pie:tate t>, 
o verw è: per allwngaziwne di te:mpw, cwm'è: << humile t>, allwno-andw 
quel mi, ch e è brie:ve, i fa << humìle t>. 

I dwlci sdegni alte:ramente bumili ... 

O verw è per accr Jcimen w di lettera, w m'è: << fumw t> p r un m, 

accr J Endwne un altrw, i fa << fummw t> ~ 6 : 

Pwrtandw dentrw accidiwJw fummw. 

O per accreJcimentw di y llaba, cwm'è: <<stringe t> << distringe >> 47 , 

O bella man, che mi di tri g'il cuore. 
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E questw t a le accr e Jc imentw È o verw nel p rincipiw de la parola, 

cwm' s << tare •> << i tare •>. o verw nel mEzw, cwm 'È << spa mw •> << pa

fim o •>, o ne la fine, cwm e <<più •> << piùe •>. 

Del mancamentw . 

Il mancamentw È po i cwntra riw a la wprabwnda nzta, E fa i 

o v erw p er unire due vwcali che era nw disgiunte, o per minuire 

tEmpw, lettera o syllaba; la q ua le diminuziwne i fa o verw ne l 

principiw d e la parola, cwm'€ « di degnw •> << d egnw •>. o verw nel 

mEzw, cwm'È << Jcioljere •> << Jciorre >>, o n e la fine, cwm 's << virtute >> 

« virtù •> . l\Ia quandw la \ ·wcale ultima i rimuove, tal che la parola 

viEn poi a t en11ina r in cwn wnante, cwm'z << pen inw >> << pen ie:r •>. 

<< bdlw •> << bd >>, qu sta i dimanda r emwzictlne, d e la quale ne le 

rime diffuJamente i tratterà. 

D e la mutaziwne e: tra pwJiziwne. 

La mutaziwne poi È qu a ndw una lettera i volta in un 'altr a, 

cwm 's duocw•> «fuogw >>, <d um •> <dwme>>, <<dc pettw>> <<despittw •>. 

1a la tra pwJiziwne È quandw una lettera eh Era davanti i pone 

da poi, E la da poi davanti, cwm 'È << pia nge>> << piagne •>, << dentrw •> 

<< drentw >>. E se qu ste cwta li pa iwni i fannw p er la struttura, 

cioÈ: per il VEr w o p r le deJin nz1e, wnw twllerabili , bEnché i 

dEe E er e parcw in ufarle, m a imamente e nwn wnw in uJw 

cwmune; perciò che a lcun di e wnw gen rali a tutte le lingu , 

cwm'z fwr e la remwziwne, E questa È: lauda bile w\·c ùlCCwrre il 

biJognw; a lcu il ne poi wnw particulari di qua lch e lingua, cwm's [Xl v] 

<< P a dwa •> << Fava >>, << capw •> << cò >> ; altr wnw pwstiche, cwm's 

<<lum e>> << lwme •>, <<fuori>> << fun •>. E queste wnw m wltw da schi-

vare. 

H ora, que tw che ho d ettw fin qui basterà qua ntw a la d e

ziwne d e le parole; le quali swnw una d e le coJe ch e fannw la imi

taziwne; p erò anderò a l'a ltra, che È: le rime; n e la quale sa rò, 

cwme ho d ettw di wpra, mwltw diffuJ w. 
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e le rime. 

La rima È: quellw eh Gnci dimandanw rithmw d i atini 
numerw, lawnde si pu' dire che rima, rithmw E num rw ianw 

quel medeJimw. E che questw sia verw si può kiaramente cwnw
Jcere perciò che Marcw Tulliw dice il numerw ESS re rithmw 48 , E 
Dant AligiEri c:t Antoniw di Tzmpw, i quali seri enw in latinw 
di questi pwzmi, SEmpr la rima nwminorwnw rithmus 49 ; E più, 
che e w Antoniw afferma eh la diffiniziwne, la quale lji fa d l 
rithmw litterale (ché cw ì nomina il latinw) cade in ocrni rima 

wlgar . ia iw prima he la diffiniziwne del rithmw di tznda, 
oljw che sia notw che il rithmw del quale iw parlw è: il rithmw 

del zr w, o verw de la wce arti ulata; perciò che rithmw è: an-
hwra quellw che ri ulta dal danzare cwn ragiwne E dal wnare E: 

cantare; il che vwlgarmente si kiama miJura E tEmpw . Il rithmw, 
adunque, de la vwce articulata è: una riJ wnanzia che ri ulta da 
CErta quantità E qualità di syllabe, cwn ragiwne poste in izm Il 

XllJ E cwn ragiwne terminate; wnd adviEne che cwl variare de la quan
tità E qualità de le yllab , z mutare la ragiwne del ponerl in
izme, E: terminarle, aria anchwra il rithmw, il quale naJce 
zmpre da quelle, mdw p rò di r w da lwrw ; ì cwm di una 

quantità di legni, a czrta guiJa lavwrati z cwn CErta ragiwne po
sti in iEme, si fa una galEa; ma ad un'altra, E: cwn altra ragiwne, 
i farà una nave; d ad un'altra unw grippw; le cui fwrm quan-

tunque dipEndanw da la quantità, qualità Et wrdinaziwn di d tti 
legnami, swnw però cofa diversa da e si. Hora qui alcunw pw-
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trebb dubita re e: d ire ch e la pred t t a diffiniziwne eh ho fa tta d el 

rithmw nwn i cwnviwe a le rime ita lia ne, cwnciò sia che le rime 

inte:ndenw, per oaniunw , l d Jine:nzie wle d i v e:r i. A que ti 

cwtal i di cw che d e:bbia nw cwnsidera re qua ndw Dan te d ice ~ 0 , 

Le c! wlci rime d'amwr, ch' iw swlia, 

E ' l P etra rca 5 1 , 

l te rime dwle:nti al durw sa~sw ; 

e:t m mwlti altri luoghi simili , e: ved rannw m a nifc ta mente che 

lji antiqui nwn pilj a vanc.) le rime per le d eJine:nzic wle, m a per 

qu ellw ch e re ulta d a alcuni ve:r i cwn ce:rta ragiwne fa ti e: t ermina ti 

e:t in ie:me po ti d accwrdati. ApprE sw ciò, i , ·edc che la diffini

ziwne di ntwniw di Te:mpw a quc tw pariment . 'accorda ; la 

quale dice che 'l rit hmw È una c c..H1 wnante parità d i yllabe, da 

ce:rtw numerw cwmpr Jc 52 ; la qu a le cwmeché nwn ia p erfe:tta 

diffiniziwnc, pur da la nostra nwn i discorda. E p i a ppre:ssw di-

e:ndw ch e questa diffi.niziwn cade in ogni rima vwlgar , e:xce:ttw 

che n el mottw cwnfe:ttw (d l qu ale mottw C(llnfe:ttw a suw luogw 

parlandw , crive che c w nwn de:e h a verc a lcuna re:gula ne le 

S) llabe o v rw nei v.:r i , ma swla mente nel numerw d c le cwn w

na nzi , c ioÈ ne le deJin.:nzie) dimw tra che per rima nwn int wde 

l d e Jinwzi wle, l qu ali i accord a nw p arim nte n l mottw 

wnfet t w wme ne lj 'a ltri pwe:mi , ma intwde le qu alità E cwrre

spwnde:nzi c d ei ve:rsi. Verw è: che e sw Antoniw poi e: Da nte in al

cuni lu oghi kiara mente kiamanw rime le d eJine:nzie wle, il che 

hoggiclì univer almente i fa ; perciò che, sì cwme si dima nda le:ttw 

qu llw che risulta d a la Il l tti.:ra, dal p a lj a rizw, da la culcitra, [Xliv] 

da le len zuola e: da la cwpe:rta , tutte in ie:me ecwndw una ce:rta 

ragicllne wrdina t e; e:t a nchwra la culcitra wla si dimanda parti

cula r mentc le:ttw, cwm parte più su t a nzia le del le:tt w ; cw ì 

q uellw h risult a d ai va i e: da le deJinwzie lwrw, w n rag1wne 

p o t in ie: me e:t accwrda t e, kia meremw rime ; e:t anchwra le d Ji

ne:nzic . wle, cwme principal p ar te d 'accwrdarc p er rim e alcuna 

volta nwmineremw. 
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De le lett ere. 

edutw adunqu che coJa ia la rima ~ cwm alcuna volta si 

cwn idera n i vasi, alcun'altra ne le deJine:nzie swle, laJci~rò 

s e d Jine:nzie in ultimw e: d.iro prima dei v~r i; i quali i fannw 
di pie:di, sì cwme i pi~di di yllabe ~le yllabe di l ttere; da l quali 

l t ere (cwme da e:l menti) cwminciandw, dicw eh ne la lingua 
italiana nwn swlam nte i uJanw le meel Jime lett re che ne la 
latina, ma mwlte più ce ne biJognanw a vwlere tutti lj'dementi 

di le:i rappreJentar , a la qual coJa vwle:nelw iw swccwrrer , tra 
cwn il giungerv ne tra cwl distin!lllerl , le ho ridwtt a ventiottw 
igni:fìcative ~ cinqu wziw J e; cwme nei nostri Dttbbii gramma

ticali diffuJamente i € eli putatw 53 . Adunque dir mw che eli queste 
ventiottw igni:fìcativ , se:tt ve ne <slnw di vwcali, cioè a e: e i o 

w u, e: ventuna di cwn wnanti ; de le quali ventuna, elice e:tte cwn 
tutte le wcali ri uonanw, cio€, b d f eh gh l j m n p r s t J z v 
ç, e: quattrw cwn alcune vw ali swle i e:ntwnw, cio€ c g k q. De 
le vwcali poi due swnw se:mpre brie:vi, e: e:t o, due se:mpre lwnghe, 
e e:t w , e: tre: hwr lwnghe e:t hwr brie:vi, a i u. E di que te i fannw 
tredeci diphthwnghi, cioè, ai e:i ei oi ia ie: ie io iw iu au ~u tta, e:t 

un triphthwngw iuo. e le cwn wnanti poi nove ne swnw se:mivw
cali, cio€ l j m n r s J z ç, e: dwdeci mute, cioè b d f eh gh p t v, 
c g k q. E de le se:mivwcali quattrw ne swnw liquide, cio€ l j n r, 
e: quattrw ibilwJe, io€ s J z ç, rimane:ndw m, che dai Gre:ci e: 

Latini fu postw tra le liquide, ma apò nwi n~ liquida n~ sibilwJa 
può e:ss re. e le mute, poi, quattrw ne wnw te:nui, cioè eh c p t, 

[XIII] e: cinque meçane, cio€ gh Il g b v d, e: tre eras e, cioè f k q; tal che 
gh g ve:ngwnw ad e:ssere meçane di eh c te:nui e: di k q grasse; e: si
milemente b v swnw meçane di p te:nue e: di f grassa; d poi è 
meçana di t tenue e: di th gras w, il qual fra le lettere wziwJe si è 

postw per haver la ua gra eza laJciatw, lawnd quandw si ha 
a fare la mutaziwne quaJi se:mpre ne le lettere del suw wrdine 
i fa; cio€ c e: eh si mutanw in g e: gh sue meçane, cwme è (( fuocw, 

fuogw; lacrime, lagrime ; carchi, carghi >> e: imili; e: parimente p 
si volge in b e: v sue meçane, ~ queste in f sua grassa, e: cwsì t in 



LA POETIC A (r -n·) 47 

d , cwme È: << lEpra, lEbbr ; a. Embra, a Empra; wpra, wvra; 

chivw, schifw; imperatwr , imper ad wre » E simili . T ali mutazic.>ni 

i fannw anchc.Ha ne le Yw a li , cioè: n lj 'wrd ini lwrw ; perciò ch e 

e h a uonw m çan w tra E e:t i; e:t w È: m çanw di o Et u; E però eia-

cun a di que te in quelle d l uw wrdine quafi Emprc i mutanw; 

come È: << DE <.ù, Di c.>; be:llw , b lli imw; dittw, dcttw; dottw, dc.>ttis

simw; nui, nwi ; produttw, prwdwttw >> E imili ; E qu t a co fa mwltw 

audacemente facevanw lj 'antiqui , p erciò che dic vanw << lume>> 

e: << lwme >>; << d pE tw >> E << dc pitt<.ù >>; << fuori >> e: << furi >>; << cre:a >> E 

(< cri a >> E simili mwlti ; eh' l'ufw pw teriwre lji ha abandc.mati, 

bEnché molti di que ti n afcean w da la varie:tà cle le lin cr uc che nei 

critti lwrw pwnevanw. 

D yllabe. 

D e l ttere, poi, n el modw che h avem w dettw divife , si fa 

la y llaba; la quale n wn È: altrw che una adunanza di l tter cwn 

una vwcale o cwn due cwngiunte ; cwn due cwngiuntc dicw per 

r i p e:ttw de li diphthwngi; lawnde la yllaba di una wla vwcale 

n wn È: pr priamente llaba. 

D e lj 'acce:nt i. 

Ad u nqu e, ad ogni syllaba, per ES er la pn m a e:t indivifibile 

prwnunzia de la v wce articul a t a, accad l'accEntw ; il quale ac

CEntw si divide in tre p a rti, cioè: in spiritw, in tEmpw d in twnw. 

I spiriti c.mw dui , cio è: te:nue e:t h aspiratw ; E ciascuna syllaba h a 

u n w d i e i ; E qu ella ch e È: h a p irata i SEgn a cwn questw ch a rac-

the h; il q ua le din ota che t a l ) llaba cwn Il più spiritw si prwfe- [XIII v] 

rifce cwm È: <<ah >> interj ziwne; qua ndw poi È: te:nue si scrive 

senza h, cwme << a >> prepwfiziwne . I tEmpi parimente swnw dui, 

cio è: lungw e: briEve ; e:t ogni syllab a, o h aspira ta o te:nue ch'ella si 

sia, È: a n chwra o brie: e o lunga; e: briEve È: quella che in pocw spa-

ziw di tEm pw si prwfe ri fce; lunga quella ch e in più; cio è: ch e si 
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sta tantw a prwferire una syllaba lunga quantw due brie:vi. I twni 
poi swnw tre, cioè grave, acutw e: circwnfle:xw; ma perché il circwn

fle:xw par che faccia quel medefimw e:ffe:ttw che fa l'acutw, cioè: 

che alza la prwnunzia de la syllaba, cwmeché nwn tantw; perciò 
che ad essa devaziwne È: la depressiwne cwngiunta; per questw 

adunque lafcieremw il dire di lui; e: quellw che diremw de lw acutw 

se intenderà e:ssere dettw medefimamente del circwnfle:xw; la 
cui differe:nzia per e:ssere di troppw swttile cwnsideraziwne al pre

f e:nte nostrw prwpofitw nwn accade. Adunque, i twni sarannw 
grave e:t acutw; perciò che ciascuna syllaba, o te:nue o grassa, o 

brie:ve o lunga ch'ella si sia, si biJogna prwnunziare o alta o bassa; 
e: quella che si prwnunzia bassa È: grave; quella che alta È: acuta. 
E prima È: da sapere, che ciascuna parola di una syllaba può havere 

lw acutw o per sÉ o per vwltare lw grave in acutw; se passa poi 
una syllaba, bifogna che swpra una swla di esse habbia lw acutw; 
e: se fwsse be:n di die:ce syllabe nwn può havere lw acutw più che 
in una; perciò che ne l'al tre bi fogna e:ssere il grave; e:t il dettw 
acutw può stare o ne l'ultima syllaba o ne la penultima o ne l'ante:
penultima de la parola. E nwn stava più avanti appre:ssw i Gre:ci 
e:t i Latini, perciò che la prwnu nzia lwrw nwl pativa; ma nwi, che al
cun'altre cofe che essi nwn haveanw habbiamw, anche ne la syllaba 
che È: avanti la ante:penultima alcune volte pwniamw l'acutw. Rora 

per dikiarire meljw questw che habbiamw dettw, veggiamwlw cwn 
lw e:xe:mpiw. Bifognandw adunque ciascuna parola (cwme havemw 
di swpra twccatw), o di due o di tre o di quattrw o di più syllabe 
ch'ella si sia, havere unw acce:ntw acutw e: nwn pwtendw haverne 

più, quellw acutw ha ad e:ssere in una di esse syllabe, e: questa È: 

quella che si alza più nel prwferire; cwme in questa parola << t e:m
pw >>, perché in « te:m >> syllaba si alza più la vwce nel prwferirla, 

[XIV] che nwn si fa in << pw >>. Pe:rò l' l! acutw È: in essa, e: nel << pw >> che 
nwn si alza ma sta depressw È: il grave. Cw i in quest'altra parola 
<< rinova >> quel <<no >> syllaba, che cwn più alta vwce si prwnunzia 
che nwn si fa<< ri >> e: <<va>>, ha l 'acce:ntw acutw, e:t in << ri >> e:t in <<va>> 
è: il grave. Cwsì anchwra in << beatissima >>, parola di cinque syllabe, 
nel << tis >> swlw, syllaba ante:penultima, È: l'acutw, se:ndw ne l'altre 
quattrw il grave. ppre:ssw, in << scrivaselw >>, << tru6vinselw >> e: si-
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mili , l 'acutw è nel <~ cri >> :: nel <~ truo >>, syllabe quart da la ul tima, 

cioè inanzi la ant::penultima, :: le a ltre poi hannw il grave. I w 

swnw statw un pocw diffuJ w in que ti t cùni, perciò che, ì cwme 

i L atini d i Greci gwv rnava nw i lwrw pw::mi per i t empi, nwi, 

cwme v deremw, lji gwverniamw per li twni ; bsnché chiunque 

vwrrà conJiderare la lungheza :: brevità di alc une syllabe, cw ì 

gravi cwme acute , tra rrà mwlta utilità di tal co Ja :: darà mwltw 

wrnamentw a li uoi pw ::mi. 

Dci piedi. 

wme de le lettere si fanno le syllabe, cw ì dc le syllabe s1 

fann w i piedi. E questi piedi swnco) quelli che g wv::rnanw i v::rs i, 

i qu ali qu aJi cwn c i caminanw; perciò che da le d eYaziwni :: 

d pre iwni lwrw, le quali i Gr::ci kiamanw arsis e: tli e:sis, quand w 

wnw cwn ragiwne wrdina t e, naJce il numcrw :: la ri wnauzia de l 

v::r w . I pie:d i ad unque wnw o implici o cwmpo ti ; i simplici 

appre:ssw i Gre:ci e: t i Latini swnw dwdcc i, cios quattrw di d u 

y lla b e:t ottw di tre; ma perché i pie:di d i tre ylla be nwn swnw 

utili n ei pwe:mi italiani, la Jc remwli d a a ntw e: dir mw swla

m ente di quelli di due syllabe, che swnw (cwm e i È dettw) quat

trw, e: dai quali swli i fannw i cwmpo Jit i. l\la qui È da sapere 
che ì cwme i Gre:ci d i La tini fwrma\·anw i lwro pi e:di di yllabe 

bri::vi e: lunghe, cw i nwi lji fwrmiamw di gravi e:t acute; e: cwm 

e si facevan w che l'j ambw have e la prima brie:ve e: la sec wnda 

lungha, c w ì no)i facemw che l 'jam bw h abbia la prima grave e: 

la cwnda acuta, cwme È <~ mwr >>. L 'altrw, h'è: il trwche:w, ha 

la prima acuta e: la secwnda grave, cwme È: <~ Hmpw >> ; il spwnde:w 
le h a tutte due acute, si cwme il pyrrichiw tutte du gravi. Ma 

p erché lw e:xe:mpiw del pwnde:w nwn i truova in una parola 

swla; p er ciò che una Il pa rola di due yllabe nwn può haverle, (XIVvJ 

cwme h a v m w d ettw d i swpra, tutte due acute; ma bi fogna che 

l'una ia acuta e: l 'altra grave; però pilj er m w il dettw e:xe:mpiw 

in due parole, cwme È: <~per far >>. E cwsì l 'e:xe:mpiw del pyrrichiw 

non i può trwvare in una parola cwmpita ma in meça, per e:ssere 
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ne essanw ad ogni parola una llaba a uta; però prende:ndw 
lw e:xe:mpiw in questa parola << dwlci simw ,>, quel << simw ,> ultimw 

è pyrrichiw, e: se:ndw l'altra parte iambw. 

De le t rrninaziwni dei ve:r i iambici. 

Di questi quattrw pie:di 1 fannw i ve:r i, dei quali alcuni, 
da l'jambw che in essi ha premine:nzia maggìwre, si kiamerannw 

jambici, e:t altri dal trwche:w trwcbaici; e: qu sti jambici swnw 
cwmunement di du o di tre miJure; d i trwchaici di due rniJure; 
e: e:ndw eia cuna rniJura di dui pie:di, il p r hé quelli di u 
Jure si kiamanw dimetri e: quelli di tre trim tri. Trovan i anchwra 

manometri, cioÈ: versi di una miJura, ma rari; d i quali vwle:ndw 
trattare, prima t da ap re eh qu ti monom tri, dim tri e: tri

metri alcune olte hannw le rniJure pie:ne, alcune volt Jceme 
e:t alcune volt am çat , e:t alcune altre swprabwndanti; il che 
i cwnsidera ne la ultima miJura wla, la qual kiude il ve:rsw. 

Ma per più kiareza ggiamwlw cwn lw e:xe:mpiw ; dicw he alcuna 
olta il ve:r w ha le sue miJure pie:ne, cwm t quel trimetrw di 

Dante, 5 

Tra l'iJwla di Cyprw, e: di 1ajoli a. 

Questw ha le sue miJur cwmpiut , e: per ò kiamera i trirnetrw 
pie:nw; ma quandw ha le rniJure Jc me, s'inte:nde che a l'ultima 
miJura swla i manca una yllaba, cwme È, 65 

el me:çw d l camin di no tra vita. 

E questw si kiamerà trimetrw J m w; quandw poi a l'ultima 
miJura mancanw due yllabe, i kiamerà rimetrw ameçatw; 
perciò che l'ultima miJura È se nwn meça, wme È in quel ve:rsw 
del Petrarca, 

I' die:' in guardia a an Pie:trw, bor nwn più, no 61 • 
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1a se a l 'ultima ua mifura nwn manca nulla, anzi VI swpra
bwnda una syllaba, si kiama trimetrw swprabwndante; ma questa 

nwn truovw in Il uf w se nwn n ei manometri, cwme € quel vErsw [XV] 

di Dante 67
, <l Nwn p r miw gratw >>, E imili . 

De le mifur , o ver piEdi , quadri yllabi. 

Dwvwdwsi i pred tti monom tri, dimetri E trimetri, o piwi 

o Jcemi o ameçati o swprabwndanti che i sianw, cwn le mifure 
di dui piEdi mifurare, è: buonw trattare di es e, le quali swnw 
sed eci; p rciò che nwn e: SEndw i piEdi bi y llabi più di quattrw, 

cwmpwne:ndw l 'unw cwn l'altrw a tutti i modi che i può, fannw 

edeci mifure e: nwn più ; le quali da alcuni wnw kiamati piEdi 
quadris) llabi, E wnw que ti. 
Dijambw di dui ia mbi, cio€ d i grave, acuta, crrave E acuta. \ l \ l 

Dit rwchEw di dui trwche:i , cioè: di acuta, crrave, acuta E 
l l l \ grave. 

DispwndEw di dui spwndEi, cioè: di quattrw acute. "" 
roe lEUmaticw di dui py rrichii, cioè: di quattrw gravi. \ \ \ l 

Anti pa tw di jambw E trwchEw, cioè: grave, acuta, acuta E 
grave. \ l l \ 

Chwriambw di trochEw d iambw, cio€ acuta, grave, grave Et 

a uta . l \\ l 

Epitritw primw di jambw 
tre acute . 

spwnde:w , cioè: la prima grave e: l 'altre 

Epitritw secwndw di trwche:w E spwndEw, cioè: la 
e: l 'altre acute. 

\ 111 

ecwnda grave 
l \ Il 

Epitritw te:rzw di spwnde:w e:t j ambw, cioè: la te:rza grave e: l'altre 
acute. Il\ ' 

Epitritw quartw di pwndEw E trwchEw, cioè: l 'ultima grave E l'altre 
acute . "l l 

P e:on primw di trwche:w e: pyrrichiw, cioè: la prima acuta e: l'altre 
gravi . 

P e: o n 
l 'altre 

l \\\ 

ec(J.)ndw di jambw e: pyrrichi(J.) , cioè: la secwnda acuta e: 
gravi . \ l \\ 
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Pe:on te:rçw di pyrrichiw e: trwche:w, cioè la te:rza acuta e: l'altre 

gravi. 
\\ l \ 

Pe:on quartw di pyrrichiw e:t jambw, cioè l'ultima acuta e: l'altre 

gravi. 
\\\l 

Ionicw minwre di pyrrichiw e: spwnde:w, cioè: le due prime gravi 

e: l'altre acute. Il " " 
[XVv] Ionicw maggiwre di spwnde:w e pyrrichiw, cioè: le due p rime acute 

e: l'altre gravi . "" 
Ogniuna de le swpradette sedeci miJure o verw pie:di quadri

syllabi è: nei nostri versi utili alcuna volta. Ma per cwnw J cere me:lj <.t> 

questw che si è: dettw, lw cwnsidereremw nel trimetrw jambicw, 
il quale notw che sia, farà che lji altri arannw di fac · · ima c -

gniziwne. Il trimetrw jambicw adunque (del Jcemw parlw, per 
e:ssere swpra tutte le generaziwni di ve:rsi uJitatissimw e: bdlw) 
può e:ssere tuttw di jambi, e: cwsì tuttw di jambi può e:s ere a nchwra 
lw amezatw, ma nwn il pie:nw, per vwlere ne l'ultimw luocw il 
pyrrichiw ; e: detti trimetri ponnw anchwra ha vere in qualche 
luogw il spwnde:w, il quale pie:de wrna e: dispwne tutti e ve:rsi; 
tal che se in un trimetrw di jambi arannw unw o ver dui spwnde:i 
mescwlati fra lwrw, farannw bellissima struttura e: p er aventura 
più be:lla che se fwsserw swli jambi, cwme in quel ve:rsw del 
P etrarca 58, 

Chiunque albe:rga tra Garwnna e: 'l mwnte. 

Questw ve:rsw ha tutti jambi e:xce:ttw che il quintw pie:de, che è: spwn
de:w ; ma chi rim wvesse il dettw pie:de jambw, dice:ndw <<Chiunque 
albe:rga tra Garwnna mwnte >>, senza dubbiw sare:bbe mancw S<.t>

norw ; si che pilj eremw per la più be:lla struttura il dijambw cwn 
lw e:pitritw primw o te:rzw, o cwl di pwnde:w. n trimetrw, poi, 
tuttw di spwnde:i nwn si può fare; perciò che oltre che sarebbe 
tuttw di monosyllabi, co Ja bruttissima, verre:bbe anchwra ad ha
vere la unde:cima syllaba acuta, la quale di neces ità è: se:mpre 
grave ; e: menw di pyrrichii, perciò che verre:bbe ad e:ssere il ve:rsw 
se:nza acce:ntw acutw, coJa che la prwnunzia nwn patifce. Né. an
chwra di trwche:i si può fare , per e:ssere l'ultima mifura di necessità 



LA POETICA (I -IV) 53 

o pe:on secwndw o ionicw maggiwre, cioÈ per e: sere necessariw 

nel quintw pie:de il jambw o il pwnde:w, e: nel se:stw il pyrrichiw . 

Adunque, nwn pwsse:ndw e:ssere questi trimetri tutti d 'un pie:de 

swlw, salvw che di jambi, me:ritamente swnw kiamati jambici. 

E cwsì p a rimente i trwchaici, p r nwn pwter e:s ere anchwr essi 

tutti di niun altrw pie:de che di trwche:w. G)ltre di qu tw fi.a buonw 

a vedere di luogw in luogw, eh miJura o verw qu al quadrisyllabw 

pie:de vi può caperc. Il 

Quali d ennw e: ere l prime miJure. 

Dicw adunque he nel primw luogw d ei ve:r i jambici ponnw 

stare tutte le miJure, e: questw veggiamw di miJura in miJura 

cwn lw e:xe:mpiw. 

Nel primw lu ocw può t are il dijambw, cwme in quel ve:rsw 

che havemw dettw 59 : 

Chiunque albe:rga tra Garwnna e: 'l mwnte. 

Vi può stare anche il ditrwche:w, cwme in quel altrw 60 : 

Fiua stella, se 'l cie:lw ba forza in nwi. 

Et il dispwnde:w, cwme in quellw 61 : 

Nwn pur quell'una be:lla ignuda manw. 

E lw antispastw, cwme È 62: 

Perch'al vifw d'amwr pwrtava insegn a. 

Et il prwcele:umaticw, cwme È 63 : 

InviJibilemente mi clisfacci<.o). 

Et il chwriambw, cwme È 64 : 

Giun t w Alexandrw a la fa m w fa twmba. 

[XVI] 
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E lw epitritw primw, cwme € ss: 

La I ci are il velw, o per wle o per wmbra. 

E lw epitritw secwndw, cwme € 66: 

Era la mia virtute al cuor ristretta. 

E lw epitritw ts:rzw, cwme € 67 : 

el dwlce tempw de la prima dade. 

E lw epitritw quartw, cwme è 6 : 

Per fare una leggiadra sua vendetta. 

E 'l peon primw, cwme € 69: 

Arbwr vittwriw I a triwmphale. 

E 'l peon secwndw, cwme è: 70: 

Magnanimw, gentil, cwnstante e largw . 

E 'l peon h:rzw, cwme è: 71 : 

Vergwgnandw talhwr, ch'anchwr si taccia. 

E 'l peon quartw, cwme è: 72 : 

Amwrwiette € pallide viole. Il 

[XVIv) E lw ionicw minwre, cwme è: 73 : 

Dice dte anni ha già rivoltw il cidw. 

E lw ionicw maggiwre, cwme € 74 : 

Il miierw la prende e nwn s'accorge. 
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Quali d e nnw e: ere le ecwnde m iJure . 

Cwsì a nchwra nel sccwndw lu cw vi può capere ogni miJura, 

pur che la mi Jura d l primw luocw nwn la impedì ca ; e: que tw 

dicw perciò che e: la prima miJ ura ha rà trwche:w o pyrrichiw nel 

secwndw pie:de, la ecwnda nwn può havcre nt trwche:w nlt pyrrichiw 

nel primw, cwme È:, 

Fisra s te lla , e ' l cie:lw ha forza in nwi. 

Di que tw Ye:rsw la prima miJura, che E: << Fiera tella >>È di trwche:w, 

la qual miJura nel secwndw pie:de ha il trwche:w. Di qu t'altrw 

ve:rsw poi, <<In u 'l miw primw giwvenile e:rrwre >>, la secwnda 

miJura, che È: << -mw giwveni >> È: pe:on quartw , che ha il primw 

piEde pyrrichiw; ma p r dar swsw a le paro l , pwniamw in questa 

secwnda miJura << che 'l» in luogw di << mw >>prima syllaba di e sa, 

e: sarà <<che 'l giwveni >> che È: chwria mbw, di cui il primw pie:de è: 
trwche:w ; p erò pwnEHdwla cwn << fie:ra stella >>, che ha il secwndw 

trwchEw, e: dice:ndw << fie:ra tella, che ' l giwvenile Errwre >> nwn può 

stare per nwn haver e riswnanzia , quantunque habbia le undeci 

syllabe e: le tre miJure . Et a quc tw medeJimw modw si pwtrannw 

anchwra cwnwfcere che, e:ssEUdw il secwndw pie:de pyrrichiw, nwn 

pwtrà Essere il te:rzw né trwche:w né pyrrichiw, cwme havemw dettw; 

e: questw advie:n p erché la quinta E la se:ttima ceJura parimente si 

sturba. Lawnde si può dire che e la prima miJura sarà di trwchEw 

o antispastw o e:pitritw quartw o pe:on primw o pe:on secwndw o pe:on 

te:rzw o ionicw maggiwre, la secwnda mifura nwn pwtrà e:ssere 

né ditrwchEw, né chwriambw, nt e:pitritw secwnd w, nt pe:on primw, 

nt pwn te:rzw, nt pe:on quartw, né ionicw minwre. Ma quantunque 

tale n::gwla nwn si truovi alcuna volta servata da alcuni di quelli 

antiqui, cwmeché in pochi simi ve:rsi , nwn i de:e però stare di 

serva rla , e: quei ve:rsi che nwn l'hannw servata i dennw istimare 

e:ssere uJ w male uJatw, E nwn au l! twrità, sì cwme per la mala [XVII] 

riswnanzia lwrw i può kiaramente cwmprwd re. 
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De le taze mi I ure. 

La h:rza miJura poi biJogna e:ssere, cwme havemw dettw, o 
pwn secwndw o ionicw maggiwre; e: quest(t) dicro n el pie:nw, perciò 

che nel scemw può e:ssere appre:ssw le dette due miJure anchwra 

dijambw o e:pitritw te:rzw; e: ne lw ameçatw poi, il quale bifogna 
che si kiuda C(t)l jambw o cwl spwnde:w, può havere ogni mifura, 
il cui primw pie:de sia jamb(t) o spwnde:w . Questa terza mifura del 
trimetrw cwn la regwla che havemw detta di le:i, kiude parimente 

il dimetrw e:t il monometrw; il quale dimetrw riceve n el primw 
luogw tutte le mifure o ver(t) pie:di quadrisyllabi, cwme fa il tri
metrw. Né wlamente la pr d tt t e:rza ifura kiude i trimetri, 

dimetri e: manometri, pie:ni, Jcemi e:t ameçati, ma anchwra kiude 
il swprabwndante, la(t)nde la syllaba che swprabwnda a la mifura, 
si pilja nel principi(t), cwme è 75 : <<Nwn per miw gratw>>, mono

metrw di Dante, e: cwme È 76
: 

E chi ll(t)ll piange ba durw cuore, 

dimetrw di Guittwn d' Arezw. 'fa questi tali dimetri swprabwn
danti nwn uJò mai né Dante, né: 'l P etrarca, né lj'altri buoni autwri 
di quella e:tà; e:t anchwra rarw Dante ufa i manometri swprabwn
danti, i quali il Petrarca nwn uJò mai da per sé:, ma cwn il trimetrw 
accwmpagnati; cioè che sianw parte del trimetrw, cwme è 77 : 

Se:cw mi tira sì, ch'iw nwn swste:gnw. 

Quel << se:cw mi tira>> È monometrw swprabwndante, il quale pwne 

in ogni stanza di quella canzwne al se:stw ve:rsw; e: vie:ne ad e:ssere 
parte di essw se:stw ve:rsw. Anzi, essw Dante n el suw librw de la 
vwlgare e:lwque:nzia dice che tre ve:rsi, massimamente nel nostrw 
ufw, pajwnw havere prerwgativa di e:ssere frequentati, lw e:nde:
casyllabw, lw e:ptasyllabw e:t il pentasyllabw, che vuol dire il 
trimetrw e: ' l dimetr(t) pie:ni, fcemi e:t ameçati, e:t il monometrw 
swprabwndantE., C(t)me in altr(t) luogw di quel medefimw librw 
dikiara 78 ; e: questw dice cwn grandissima ragiwne, perciò che il 
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monometrw swprabwndante fa la cefura quinta e:t il dimetrw 

Jce jj mw fa la se:ttima. l\Ia nwi re tringe:ndw que ta re:gwla di- [XVIIvJ 

re:mw che 'l dim trw E trimetrw Jcemi swnw in frequentis imw 
uf w , i pie:ni e:t ameçati e:t il monometrw swprabwndante in raris-

simw. Be:n che iw ho ufatw il monom trw fc mw ne la trage:dia, 
wve si piange, ad imitaziwne dei Gre:ci . 

Dei trwchaici. 

I trwchaici poi, quantunque nwn trovinw nÉ nel P etrarca 
nÉ in Dante, nondimenw appre:ssw i Siciliani e: Guittwne E Bwna

giunta se ne truovanw assai; e:t anche hoggidì i ufanw in alcuna 
sorte di ballate, cwme È quella di Lwre:nzw de' MEdici 79 : 

Donne bElle, iw bo cercatw. 

Et ufansi, cwme dissi di swpra, quafi se nwn i dimetri, cwm'È 80 : 

Guidardwne aspdtw bavere, 

che È di Messer Rinaldw d ' Aquinw , e: 81 : 

Quandw veggiw la rivie:ra, 

che È di Bwnagiunta. Truovansi anchwra qualche volta trime
tri trwchaici, cwme È quellw di Guittwne d'Arezw 82 : 

A tutte s tagiwn, che m'avembra le me:mbra, 

e manometri, cwme È in una ballata di Bwnagiunta 83 : << E l'amanza >>. 

E questi tali trwchaici swnw più be:lli piEni che altrimente, sì 
cwme i Jcemi swnw nei jambici i più be:lli; perciò che quella me

de Jima depw fiziwne È nel trwchaicw pie:nw che È nel jambicw 

fcemw; sì cwme anchwra il trwchaicw Jcemw ha la depwfiziwne 
de l'jambicw ameçat(Jl e:t il swprabwndante ha quella de l ' jambicw 
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pio:nw; de le quali tre dive:r e depwsiziwni di tenderò tre e:x e:mpi 

di dimetri, e:t il primw arà del pie:nw, che è: 

Guidardwne a po:ttw ha ere. 

Il secwndw :fìa del J cemw, che è 4 : 

i farà quel che i pu · . 

Il te:rzw poi sarà del wprabwndante, che È: 5 • 

Il dwlwr nwo arà stabile. 

Ma, cwme ho de:ttw, i dimetri pie:ni swnw specialmente in ufw. 
[XVIII] E questi Il cwtali dimetri trwchaici hannw la prima miJura di 

quelle che hannw il trwche:w o il pwnde:w nel secwndcJl pie:de, e: 
la cwnda biJ ogna ha vere il trwche:w o il spwnde:w n l prìmw 
luogw, e:t il trwche:w ne l'ultimw, eh kiude il ve:rsw; cioè la prima 
mifura vuol e:ssere o ditr<ùche:w, o antispast<ù, o di pwndew, o 
e:pitritw primw, o e:pitritw ecwndw, o epitritw quartw, o peon te:rz<ù, 
o ionicw minwre; e: la secwnda vuol e: ere o ditrwche:<ù, o e:pitrit w 
te:rzw ; e:t in umma in questi trwchaici sì de:e schivare il jambw 
più che si può, si cwme n ei jambici è da fuggire C<ùn ogni studiw 
il tr<ùche:w, il quale cwme inimicw del jambw dà sempre qualche 
pocw di impedimentw a la ri wnanzia di quellw. E la differe:nzia 
universale dal jambic<ù al trwchaicw è che 'l jambicw deJidera 
e:mpre lw acutw ne le syllabe pari, cioè: ne la secwnda, ne la quarta, 

ne la sesta, ne la wttava e: ne la decima syllaba; e: la ceJura, termi
nante in grave, vuole ne le dispari, cioè: ne la taza, ne la quinta, 
ne la settima e: ne la nona. Ma il trwchaic<ù vuole il cwntrariw, 
cioè: lw acutw ne le dispari syllabe, che è n e la te:rza, n e la quinta 
e: n la settima, e: la cefura, terminante in grave, vuole n e le pari, 
cioè: ne la quarta e: n e la se:sta; lawnde ad is:ne che i jambici quaJi 
e:mpre hannw le syllabe di pari e:t i trwchaici pari. Anchwra ho 

veduti dimetri trwchaici ameçati, cwme è: se : 

Amwre mi tio:ne, 
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e:t altri in una ballata di Guittwn d' Arezw, quali eia cunw da 

É pwtrà facilmente trw,·are. 

Dc la rimwziwne. 

H ora, per pwtere cwn plll diliae:nzia mifura re le predette orte 

di VEr i, fia buonw ,·edere che cofa è: rimwziwne, cwllifiwne E prw

nunzia cwngiu nta; l quali tre cofe fannw dinrsamcnte unw 

m ed efimw dfe:ttw , cioè: ad unw d ad un altrw modw minui cwnw 
una syllaba. Rimwziwne, ad unque, è: qua ndw ad una parola che 

tamini in vwcale i rimuo, · quella ultima vwcale E fas i t erminare 

in cwnswnante, cwme È: << am wre >>, << a mwr >>; E quc tw nwn i fa 

in oani p a rola, ma wlamente in quelle che ha nnw l m n r , o swle 

o geminate, a\·anti la ultima vwcale, cwmc è: : Il << quellw, qu l; [XVmv~ 

ha ve m w , ha v e m ; be: ne, be: n ; h ora, h or >>; i l che nwn i fa :;;m p re 

nÉ in ogni parte di wraziwn , ma wlamcnte nel nwme, nel ve:rbw, 

nel prwnome E ne lw adve:rbiw e: cwngiunziwne; e: nel nwme se nwn 

n ei mafculini e: feminini t erminanti il ingula re in w e:t in e; 

cwme è: << bdlw, bd; gentile, gentil; huomw , huom; buonw, buon; 

wbliviwne, wbli,·iwn ; fiwre, fiwr >>; e: cw ì i rimuove nei plurali 

terminanti in i , cwn r o verw n davanti ; c w me è:: << p enfie:ri, p n-

fier; fiwri , fiwr; pie:ni, pim; mani , man; wbliviwni, wbliviwn >>; 

ma nwn in tutti . Qu lli poi che hanno l avanti i cwn E, o verw a 

avanti l, buttanw via lw l; cwme: << augElli, augEi; quali, quai; tali, 

tai >> ; E t a l volta wl tra lw l si rimuo\ e anchwra lw i cwme << quai , 

qua; tai, ta; bEi, be:>>; E questw nwn si fa SEmpr , cwme è: << cidi >>, 

nwn si dice nÉ << ciel >>, nÉ<< ciEi >>.Ma e i sarà avanti l cwm'è: <<gentili>>, 

<< swttili >>, nwn si butta via lw l ma lw i ultimw, E dice i <<gentil>>, 

<< swttil >>; a quelli poi che finiscwnw in a nwn si può rimuover 

nulla, EX e:ttw che in << swla >> , m cm i dice << swl >>; il che È: per 

aventura adve:rbiw; bmch' il Bwccaccio dice anche << parol >> per 

<<parole >>. el ve:rbw poi si rimuove ne le prime e: te:rze per f wne 
de li indicativi, imperativi E swggiuntivi plura li d el pref m te, 

cwme è: << amiamw, a miàn >>; << amanw, aman >>; e:t universalmente 

in tutte le te:rze per f w ne plurali , che hannw n avanti w , o implice 



6o G. G. TRISSI O 

o geminatw, cwme è: << amas nw, amas en; hannw, han •>; e: cwsì 
in tutti lj'in:fìniti, cwme è: <<amare, amar; ntire, ntir >; e:t in 

alcune terze per I wn singulari, che hannw l o erw n avanti e 
cwme è: << uole, vuol; cale, cal; prepone, prepon >>. el prwnome 

poi e: ne lw ad e:rbiw e: cwngiunziwne · rimuo la vw ale quaii 
secwndw la r egwla detta nei nwmi, << quellw, quel; quelli, quei» 

e << que •>; << lwrw, lwr; hora, hor; anchwra, anchwr >>; qua I i ho 
d ttw, perché nwn i fa rimwziwne nei nwmi terminanti in a, ma 
si ne lj 'ad erbii e: cwngiunziwni. E qui è: da nwtare che in iwrenza, 

e: quaJi in tutta Tw cana, i fannw pwchi im rimwziwni in vwce 
et in scrittura, ma swlamente nel miiurare i ve:rsi; la qual coia, 
quantunque dia mala ri wnanzia nel prwnunziarli, nwndimenw 

ho av rtitw che mwlti antiqui la fecerw, cwme si vede in Guittwne 
d'Arezw e:t in Bwnagiunta da Luca e:t altri Twscani, e: massima
mente nel Bwccacciw, e: fwr e i cwmpre:nde nel Petrarca in quella 

[XIX) canzwne che Il cwmincia 87 : <<A la dwlce wmbra •>, n el penultimw 
versw de la quale dice: 

Altrw salire al cielw per altri poggi, 

wve, se in quella parola << cie:lw >> si fa la rimwziwne, e: si dica << cid •>, 

nwn s'accorda poi cwn la parola n€ cwn la rima de le altre stanzie, 

che è: << cidw >>; cwsi si può cwn iderare anche in quella canzwne 88 : 

Mai owo vo' più cantare cwme swle a, 

che quel <<cantare >> rispwnde a la rima de l'altrw terzettw, cioè: 
« swspirare >>; e: chi faces e in e e la rimwziwne fare:bbe che le rime 
terminere:bb nw in cwnswnant , coJa che nwn si fa ne le rime 
italiane, se be:ne ne le spagnuole e prwv nzali è: fr qu ntissimw; 
ma sia cwme si olja, iw re:putw che la rimwziwne [non] si de:bbia 
fare e: che tali exempi nwn ianw da imitare p r la mala riswnanzia 
che da e si risulta. 
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De la cwlli f iwne . 

L a cwllifiwne i fa qua ndw una pa rola finifce in vwcale c: l'altra 

cwmincia d a vwcalc, cwm €: 9 : 

\"wi che a cw ltat e in r ime spar e il suonw, 

I n quellw <<che a cwl tatc >>, q uellw e di <<che >> i r imuove nel m l

Jurar c: prwferirc, e: d ic i <1 ch'a cwlta t e >>, e:t a lhwra i nota cwn 

lw a po t rwp hw tra la cwn wna nt che €: a van t i la \"wcale che 

rimuove e: tra la v w a le che s ic:guc, a q ue tw m od w <1 ch 'a cwl tat e »; 

il qu a le a po t r wphw €: quaf i un c ri\·c:r w che i pone d i wpra d a 

la r iga, c: t a le egnw dinot a che i\·i manca una vwcale ; e:t in q uest a 

cwllif iwne c:mpre si rimuove la \·wcale prima in cui tzrmina la 

p a rola, c: nwn la ecwnda in c ui l' altra cwmincia, cwm €: <l t anti 

anni, tant 'anni ; troppw alt w, tropp 'altw >>. ::\la q ue (v alcune \·a lt e 

nwn i fa, m a sim a mente qua nd w la prccede:nte p a rola è: d i un'al tra 

letter a swla, c wme è: 9 0: 

E de l miw vaneggia r '" rgogna È: il fru t tw. 

Quellw << è: >> v e:rbw, parola d i una lettera swla , nwn 

i di << il >> ar ticwl w si rimuove, e: le:ggesi, 

E del rniw vaneg<>"ia r \·ergogna €: ' l fru t tw , 

alt era ; ma 

quantunque a lcuni dicano q ue t w e: ere p rivil a1w de lw a rticulw 

e:t a ltri Il volj a nw in t a li luoghi nwn r imuoversi nu lla; ma fare [XfXuJ 

una a dunaziwn d i d ue v wcali in una ) llaba, rimw vzndw la v w-

ca le ultim a d e la p reced e:nt e pa rola c: face:nd w d i e: e:t il , e: i l in una 

syllaba, la qual coJa sarà prwn unzia cwngiun ta; cwmeché t al 

prwnu n zia c wngiu nta appre:s w dei Latini e: dei Gre:ci nwn si ufi 

se nwn in u na parola wla , ma n wi spes issime volte in una e:t in 

due la facciamw ; in una, cwme in qu ta parola << h avea >> la quale 

in quel v e:r w 9 1 , << Iw , che l'esca amwrw fa a l pe:tt w havea >> €: tri
syllaba . I n q uell 'alt rw poi 92 , <<Il filju ol el i La twna havea già nove >> , 
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È bi y llaba; perciò che ve d a si prwnunzia cwngiunta in una syl

laba wla. Ma È da nwtare che que ta prwnunzia cwngiunta in una 

parola swla i fa in me:çw il ver w e: nwn in fine; e: quandw in m e: çw 
si fa, lw acutw È ne la prima de le due vwcali che si hannw a prw

nunziar wngiunte, o v rw n la yllaba avanti e cwme è 

<< havéa 1>, << cwntinua >>; perciò che quandw l'acutw È ne la ecwnda 
vwcale, o da poi, nwn i fa prwnunzia cwngiunta, ma diviJa; 
cwme è Heale, cwntinuandw, beatfs ima 1> e: simili. N t swlamente 

in una parola wla apò nwi i fa la prwnunzia cwngiunta, cwme 
ho d ttw, ma in due, l 'una de le quali fini ca in wcale e: da vw
cale l 'altra cwminci; e: qu esto accade pecialmente ne le cesure 

e:t wve si truova i o verw e: a anti le altre vwcali, e: generalmente 
wve nwn si wffe:ndenw le wrekie. E p rò fia buonw trattare di e se 

ce J ure w ve me:lj w si vederà, perché in lwrw nwn si faccia cwlliJiwne. 

De le ceJure d l e:r w . 

Le ceJure nei jambici wnw principalmente du e, le quali da' 
Gn:ci wnw kiamate l'una pentimemere, e: l'altra e:ptimeme?'e; p rciò 
che l'una divide per me:çw cinque pie:di e: l'altra se:tte; e: nwi nw
mineremw qu te quinta e: se:ttima ceJura; la prima d e le quali 
verrà ad ha ere dui pie:di e: me:çw, e: l'altra tre e: me:çw. Qu te 
hannw grandissima forza nei ve:rsi, e: swn w di grandissimw wrna
rn ntw a chi le sa commwdam nt uJare. La quinta ceJura è 
quandw n la quinta syllaba il ve:r w quaJi si divide e: te:rmina 
ivi in parola di due o di tre o di più syllabe, have:ndw la prece
dente yllaba, cioÈ la quarta del v e:r w, acuta, cwme È: 

Vwi ch'a cwltate, in rime spar il suon w. Il 

[XX] In quellw << V wi ch'ascwltate 1>, che wnw cinque syllabe, in 
te quinta syllaba te:rmina questa parola << ascwltate 1>, la quale ha 
la precede:nte syllaba, cioè ta acuta, wpra il qual ta si ripo Ja al
quantw cwlui che prwnunzia; e: questa i dimanda ceJura quinta; 

... . 
p rciò che (cwme ho dettw) ne la quinta syllaba si divide e: SI 

.L 
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ripo a il vc::r w, e: la p rwnunzia termina . e:Hima ccJura poi È quandw 

nwn n e la quinta, ma ne la se:ttima fa qu llw e:ffdtw che havemw 

dettw, cwme È 93 : 

Xel te:mpw rhc rinuova, i mi e:i wspiri. 

Qui in va , ultima yllaba de << rinuova •> e: e:ttima d l ve:r w, c w 

vasw i divide e: i ripo a in nuo, pr c de:nte syllaba acuta. Appre: w, 

È da apere che la ·e: ta yllaba acuta in qu tac Jura, e: la quarta 

parimente acuta ne l 'altra, hannw tanta forza che se p r aventura 

te:rmina in es e la parola e:nza a ltra syllaba che ie:gua, la cefura 

sta be:ne e: t il ve:rsw n(tln È turbatw, cwme È 94 , 

}.l a bzn veggi h6r, sì cwme al popwl tuttw, 

Qui in Ilor, quarta yllaba e:t acuta, te:rmina la parola e: di-

vide il ve:r w, e: la c Jura nu)n È: gua ta; cw ì: 

E del miw Yanegg iar, vergo na È: 'l fruttw. 

In giar, se: ta syllaba acuta, vi e:ne ad e: re la c Ju ra; le quali 

ceJure p erò (cwme havemw dettw prima) swnw cwmpiute, 

fannw , a miw giu diciw, più be:llw e: più wnorw il e:r w . Puo i 

anchwra fare la nona cefura, quandw il Ye:r w n la nona e: ne la 

wttava yllaba fa i pred tti e:ffe:tti; ma que ta nwn È: ceJura prin

cipa le, p erciò che il ve:r w tare:bbe troppw u peJ w ad arrivar 

fin lì se:nza divifiwne; la wnde nwn baria né ri swnan zia né be:lleza; 

ma wttimamente questa nona ceJura si fa quandw cwrrespwnde 

a la quinta, il che fa il ve:r w be:llw, rifwnante e:t altw, cwme È: 

<<);i el dwlce te:mpw de la prima e:tade •>, i quali vc::r i sarannw 

a nchwra più riswnanti e la quarta e: la wttava lwrw syllaba, 

ch e swnw acute, harannw a vwcal o verw w ; e: ma imamente 

se al d ettw a e:t w seguirann w due cwnswnanti d le q uali la prima 

sia liquida e: l'altra muta, cwme è 9 ~: << In qu Ila parte d w 'amwr 

mi sprwna >>, e: 96 << Giuntw Alexandrw a la famwfa twmba •>. La 

qual nona ceJura È, com ho dettw, di Il mwlta vaaheza quandw [XXv] 

ri spwnd a la quinta ce fura cwmpiuta, eh tErmini n la qu arta 
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syllaba acuta ; il che si può cd re in un va w che nwn l'habbia, 
cwme è 97 : 

[w mi vivea di mia orte wnte:ntw, 

nel qual ve:r w te, syllaba s cwnda di « ort > e:t wttava del v e:rsw, 

È: gr a ve; però p wnendw in luogw di << orte l), << virtù )), che ha la 
secwnda syllaba acuta, e: dice:ndw, << Iw mi ivea di mia virtù 
cwntEntw l>, verrà il Ersw ad havere la nona ceJura, e: e:nza dubbiw 

sarà più wnorw. Anchwra qu ta nona c Jura nwn È: inutile se 
cwrre pwnd a la dtima; quantunque alcuni oljanw eh a la 
detta e:ttima m ljw ri pwnda un'altra c Jura, la qual i fa ne 
la tErza syllaba del VErsw, E Endw la cwnda acuta, E i dimanda 

c J ura taza, c w me È: : 

N l tEmpw, be rinova i miEi w piri, 

E, 

el mEzw del camin di no tra vita, 

la quale cwnJideraziwne nwn arà per aventura SEnza qualche 
utilità a chi ap rà cwn raaiwne uJarla . P r wrnar poi a quellw 
che cwminciai a dir de la prwnunzia cwngiunta, dicw che in 
eia cuna de le pr dette quattrw ceJur , quand(ù la parola lwrw 
tErnùna in wcale E la eguEnte parola wmin ia da vw a l , alhora 
nwn si fa cwlliJiwne di vwcale, ma È: prwnunzia cwngiunta; alvw 
eh la frequEnzia de le ceJure nwn la imp di ca; il che è: da cwn-
ultare bEne cwn l oreki , havEndw però a m nte che le frequenti 

cwlliJiwni E remwziwni arre:canw poca vagheza E mancw grazia 
nei VEr i, cwme È: in quel Er w 9 ~, << Fiwr frwnd' herb' wmbr' antr' 
wnd' aure wa i l>, che par quaJi in linaua t ede ca; E p rò wnw 

da uJar pocw, e: quelle che si uJanw, i de:e guardare di cwllwcarle 
ne le ceJure, quantw ne le più principali, tantw mdjw. 

Rora perché mi pare di havere trattatw a bastanza di quellw 
eh i rikiEde a cwmpon r ciascun ve:r w, farò fine a que ta se
cwnda diviJiwne, e:t ander' a la terza, ne la quale i tra terà d e 
l w a cwrdare l de J inEnzie d i predetti vErsi E dei modi e: de le 
cwmbinaziwni di e se. Il 
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De l'accwrdar le deJine:nzie. 

ì cwme d ei va si jambici alcuni swnw a meçati, a ltri Jcemi 

et altri pie:ni, cwsì le d e finsnzie lwrw diva samente si hannw a d 

accwrdare; p erciò eh ad una guiJa s'accordanw lj 'ameçati, ad 

un'altra i Jcemi, d ad un 'altra i pie:ni; lj 'ameçati 'accordanw 

ne l'ultima vwcale swla, habbia che lette:ra si volja avanti s€; 

cwme 1n q uestw ve:r w 99 : 

I' die' in guardia a an Pi e: trw, hor nwn più, no. 

Quellw o ultimw, che ha n cwnf (!mante davanti, s'accorda cwn 

lw o ultimw di que t'a ltrw ve:rsw: 

Q11antw possw mi pe: trw, e: wl mi sto, 

che ha t davanti, e: cwn 

Ph twnte odw, che in Po, 

che ha p. l\1a i Jccmi, ad E: sere cwncordi , voljwnw bavere nwn 

swlamente la medeJima ultima vwcale o il medeJimw diphthwngw, 

ma anch(!)ra la p enultima vwcale cwn la cwnswnante o cwnsw

nanti che vi swnw tra me:çw, cwme in questw vasw: 

Vwi, ch'a cwltate in rime spar e il swnw, 

5 

[XXI" 
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che te:rmina in w vwcale cwn n cwnswnante avanti, e: cwn un altrw 

w avanti n; cwn lui s'accorda questw altrw ve:rsw. 

Quand'e;ra in parte al r'huom da quel, ch'iw wnw, 

che te:rmina parimente in w cwn n e: cwn un altrw w davanti ; d 

anchwra s'accorda cwn quest'altrw ve:r w: 

Del variw stile ]n cui piangw e; ra wnw, Il 

[X XIv] che te:rmina a quel m defimw rnodw . Cwsì questw ve;r:::.w: 

LaJciare i l velw, o per swle, o per wmbra 100 , 

il quale te:rmina in a vwcale cwn r b d m cwnswnanti a anti ssa, 
e: cwn w vwcale avanti dette cwn wnanti, s'accorda cwn que t'altrw 

e:rsw : 

Che ogni altra olja dentrw al cuor mi gwmbra, 

il quale te:rmina ne la medefima a v wcale, cwn l medefime r 

b m cwnswnanti e: cwl m edeJimw w davanti. I pie:ni poi voljwnw 
maggiwr cwncwrdanza, perciò che ì cwme nei Jcemi biJogna 
replicare l due ultime vwcali, cwn la cwnswnante o cwnswnanti 
che swnw tra lwrw, nei pie:ni t n ecessariw r plicare tre wcali, e: 
se la syllaba di rne:çw ha diphthwngw, quattrw, cwn le cwnswnanti 
che vi swnw tra me:çw; cwme €, pwne:ndw que tw ve:r w 101 : 

Tra l'iJ w la di Cyprw, e: di Majolica, 

ne l'altrw ve:rsw che s'accorda cwn essw, il quale e: , 

N€ da pirati, né da ge:nte argolica. 

Si replica a ultima vwcale e:t i p enultima d o ante:p nultima, c wn 
c muta tra a e:t i, e: cwn l liquida tra i e:t o. E la ragiwne detta 
dei Jcemi e:rve ne lw accwrdare i jambici swprabwndanti e:t i trw
chaici pieni; ma nwn ai trwchaici swprabwndanti, ché ad es i 
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biJorrna la re:gwla dei jambici pie:ni; sì cwme anchwra i trwchaici 

Jcemi e:guenw ne le deJinmzie i jambici ameçati . Et è: da nwtare 

che le parole, le quali i hannw ad accwrdare ne le deJine:nzie, 

voljwnw e: er dive:r e o di dive:rsa significaziwne; diYe:r , cwme 

È: << amwr , e:rrwre, dwlwre )) e: imili; e:quivwce o verw di dive:r a 

significaziwne, cwme è: <<luce)) ve:rbw e: <<luce)) nwmc, che vuol 

dire splendwre, e: << luce )) che vuol dir la vita, e: simili; e: questw 

nwn i fa se:mpre; perciò che alcuna Yolta in tutta una canzwne 

i oljwnw replicare le medeJime parole e: di unw medeJimw signi

ficatw, cwme in quella canzwne di Dante che comincia 102 : 

Amwr tu vedi be:n che quc ta donna, 

et m quell'altra 103 : 

Al pocw iwrnw, e:t al gran cerkiw d'wmbra; 

e: qualche volta nei servent si si uJa, e: forse altrwve . 

De la diviJiwn dei modi. 

Rora, perciò che questi cwtali ve:rsi che ne le ultime parole si 

hannw ad Il accwrdare, i dividenw quaJi in skizre, perché alcuni [XXJI) 

di lwrw hanno ragiwne da unw ad unw, altri da dui a dui, altri da 

tre a tre, altri da quattrc.ù a quattrw, altri da cinque a cinque, 

e:t altri da se:i a se:i; però qu lli che hannw ragiwne da unw ad unw 

kiamera n si unità, quelli da dui a dui coppie, quelli da tre t erzetti, 

e: quelli da quattrw quatemarii, e: cwsì da cinque quinarii, e: da se:i 

s narii . E que ti tali , cioè: coppie, t erzetti, quaternarii, quinarii, e: 

senarii, per havere l'unw cwn l'altrw diversità, divideremw in sorti, 

le quali kiameremw modi; cioè: modi di coppie, modi di terzetti, 

di quaternarii, e: de lj i altri; poi quandw accwpieremw un w terzettw 

cwn un altrw di quel medeJimw modw, e: cw ì quaternariw cwn 

quaternariw, e: lj'altri, que te cwtali copule kiameremw cwmbi-

n azi wni; de le quali co J e, perciò c h e fienw kiarissime nel prwce:ssw 

de l'opra , nwn daremw altri e:xe:mpi; ma cwminciaremw a fwrmare 

i modi di coppie, le quali wno la prima cwmpwJiziwne de la unità. 
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Del fwrmare le coppie. 

PwnEndw adunque due unità in iEme, in che guifa si volja, 
farannw dui wli modi di coppie, unw discorde E l'altrw cwncorde; 

perciò che ad unw ve:r w che habbia qualunque de le predette 

t erminaziwni, o fcema o ameçata o pie:na ch' 11 si ia, cwngiun
gEndw un altrw ve:rsw, questw sarà ne la terminaziwn o cwncord 
o di corde da s w ; se sarà discord , farà il primw modw di coppie, 
il cui e:xe:mpicù nel Petrarca è que tw 104: 

wn fur mai tutte spente, a quel, ch'iw eggiw, a 

1a ricwpe:rte alquantw le faville. b 

e sarà poi cwncorde ne le de JinEnzie, farà il secwndw modw 
di coppie, il cui EXe:mpiw nel P etrar a è questw 105 : 

Alhwr fui preJw, E nwn mi piacque poi, 
ì dwlce lume uJcia de lj'ock i noi. 

a 

a 

Ma iw per più kiara intellige:nzia vwle:ndw dinwtare un vasw o 
dimetrw, o trirnetrw, o altrw che 'l i ia, cwn quale t erminaziwne 

si olja, o piEna o fcema o ameçata, pwnErò a; E per qualunque 
altrw che sia cwncorde swlamente ne le definEnzie cwn quellw, 
pwnerò un altrw a ; ma se 'l sarà ne le definenzi discorde, pwnerò 

[XXIIv] b; se poi vwrrò dinwtare un altrw ve:r w dal primw Il e: dal ecwndw 
discorde, pwnerò c, e: cwsì de lj 'altri di cordi un'altra lett era de 
l 'alphabdw. Adunque dinwtandw il primw modw di coppie ne le 
desine:nzie di corde, faremw a b, e:t il secwndw, che è cwncorde, 

a a, a que tw modw. 

•. ii. 

a a 

b a 
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Del fwrmare i terzetti. 

Aggiungmdw poi la unità, o cwncorde ne le define:nzie o di-

corde, a ciascunw modw di coppie, farà i modi di t erzetti , i quali 

swnw in tuttw cinque; de li quali i tre primi swnw in frequentis

simw uf w e: l'altrw in rarw, lw ultimw in raris imw ; però aggiun

gsndw ad a b, primw modw di coppie, la unità, essa unità È di 

n ecessità o cwncorde ne le rime c wn una di lwrw o di corde da tutte 

due; se È discorde d a tutte due farà a b c, primw modw di t erzetti, 

il cui e:xe:mpiw nel P etrarca s: 
I\'el dwke te:mpw de la prima e: tad , 

Che naJcer vide, e: t anchwr quaJi in herba 
La fi e: ra volja, che per miw mal cre:bbe. 

a 

b 
c 

Se la unità, poi, che si aggiunge ad a b, predettw modw di 

coppie, sarà cwncord e cwn una di lwrw, o sarà cwncorde cwn la 

prima, o cwn la secwnda; e fìa cwncorde cwn la prima, farà a 
b a, secwnclw modw di terzetti, il cui e:xe:mpiw nel P etrarca È : 

Nel te:mpw, che rinuova i mie:i swspiri 
Per la dwlce me:moria di quel giornw, 
Che fu principiw a si lunghi martiri. 

a 
b 
a 

Ma se fìa cwncorde cwn la secwnda, fa rà a b b, te:rzw modv) di 

terzetti, il cui e:xe:mpiw nel P etrarca s 1 06 : 

Quel fuocw, cb 'iw pensai, che fw e spen tw 
Dal freddw te:mpw, e: da la e:t à men fresca, 
Fiamme, e: martir ne l'anima rinfresca. 

a 

b 
b 

A que tw medefimw modw aggiunge:ndw la unità ad a a, se-

cwndw Il m odw di coppie, o sar à cwncorde ne le de fine:nzie cwn [XXIII] 

essw o discorde; se sarà discorde farà a ab, qu artw modv> di terzetti; 

il cui e:xe:mpiw in una ballata di Guittwn d' Arezw s 107 : 

HoimÈ donna amwrwJa 
W ve sie:te n a cw J a 
Cb'iw nwn vi so ,-edere. 

a 

a 
b 
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e fia cwncorde, farà a a a, quintw modw di terzetti; il cui 
EX::mpiw in una ballata di Mes er inw da Pi toja è: 10 : 

I p iù bdji oki, che luce er mai 
H oimè: las w, laJciai; 
Ancid r mi dovea, quand'el pen ai. 

i. ii. iii. iiii. v. 

a a a a a 
b b b a a 
c a b b a 

Del fwrmare i quaternarii. 

a 
a 
a 

Dei terzetti fannw i quaternarii, aggiungEndw ad ES i la 
unità o cwncorde ne le d Jinwzie o di corde, cwme ne le coppie 
havemw fattw; da la qual coJa naJcenw in tuttw quindeci modi 
de quaternarii, de li quali tre swnw in frequentissimw uJ w, lji altri, 
chi in rarw E chi in rarissimw. Ma per cwminciare da li più uJitati, 
piljerò il tErzw modw di terz tti, cioè: a b b, al quale aggiungEndw 
la unità, sarà o di corde ne le deJinEnzie da lwrw o cwncorde; se 
sarà cwncorde, o cwn la prima, cioè: cwn a i cwncorderà, o cwn 
le secwnde, cioè: b b; E se arà cwncorde cwn la prima farà a b b a, 
primw modw de q uaternarii; il cui E:XErnpiw nel Petrarca È:: 

Vwi, ch'ascwltate in rime sparse il swnw 
Di quei wspiri, wnd'iw nutriva il cuore, Il 
In su ' l miw primw giwvenile errwre, 
Quand'era in parte altr'huom da qu l ch'iw wnw. 

a 

b 
b 
a 

Se sarà discorde da tutte, farà a b b c, secwndw modw de qua
ternarii; il cui EXEmpiw nel Petrarca è; tou: 

Una donna più bElla assai, che 'l swle, 
E più lucEnte, :: d'altretanta dade, 
Cwn famwJa beltade, 
AcErbw anchwr mi trasse a la sua skiE:ra. 

a 
b 
b 
c 
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e sarà poi cwncorde cwn le secwnde, cioÈ cwn b b, farà a b b b, 

tE:rzw m od w di quaternarii, il quale È in rarissimw u f w; il cui 

e::xe:mpiw ho trwvatw in un w swnettw di ì\1esser Ci n w da Pistoj a 

che cwmincia 110 : 

L'anima mia vilmente sbigwttita 
De la battalja ch'ella ~;; nte al cuore, 
Che 'ella e: nte pur un pocw amwre 
Più pres w a lui, che nwn solja, !la muore. 

a 
b 
b 
b 

Aggiunge:ndw poi la unità a d a b a, secwndw modw di terzetti, 

o sarà cwncorde cwn una di lwrw, o discorde da tutte; se fia cwn

corde cwn b farà ab ab, quartw modw di quaternarii ufitatissimw; 

il cui e::x~;;mpiw nel Petrarca s 111 : 

Se cwl cie::cw defir che 'l cuor di trugge, 
Cwntandw l'hwre, nwn m'ingannw iw stes~w. 
Hora mentre ch' iw parlw, il te::mpw fu gge ; 
Che a me: fu insie:me, e: t a mercÉ prwmessw. 

a 
b 
a 

b 

Se sarà discorde da tutte, farà a b a c, quintw modw di quater

narii, che si ufa rarw; il cui e:xe:mpiw È in una canzwne di Nwtar 

I acwmw, allegata da Dante n l librw de la vwlgare elwque:nzia 112 , 

d È qu tw: 

1\[adonna dir vi voljw, 
Cwme l'amwr m'ha priJw, 
I n v~;;r l w grande wrgoljw, 
Che vwi be::lla m w tra te , e: uwn m'ai t a. 

a 
b 
a 
c 

ì\'Ia se fia cwncorde cwn a farà a b a a, se:stw modw di quater

narii; il cui e:x e:mpiw in una canzwne di Messer Hwne::stw È 113 : Il 

Amwr m'incende d'amwrwfw fuocw 
Per voi, donna gentile, 
GJnde lw cor si st rugge a pocw a pocw, 
E da me: fugae, e 'n vwi cerca haver luocw. 

a [XXIV] 
b 

a 

a 

Cwsì aggiunge::ndw la unità ad a b c, pnmw modw di terzetti, 

o discorde da tutti o cwncorde cwn una di lwrw, farà quattrw 
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altri modi di quaternarii, che wn<ù in r an ss1mw u J w; E prima 

pwnEndw la discorde, farà a b c d, sdtimw modw di quatemarii, 

assai da lj 'antiqui uJatw; il cui €Xe:mpiw è: in una canzwne del 

Re Enzw di icilia 114.: 

S'Ew trw a e pie: tanza 
In carnata figura, 
Mer é le eh r ria, 
Ch'a lw me:w male des alleggiamentw. 

a 

b 
c 
d 

Pwnendwla poi cwncorde cwn a, farà a b c a, ottavw modw 

di qua t rnarii; il cui e: Empiw in una ballata di Messer Cinw da 
Pistoja e: m: 

Amwr, la donna eh tu mi mwstra ti, 
DicEndw gire a le:i, 
l che havere:i per tu' andar cwnfortw, 

Han1mi poi mortw, e: tu mai nwn v'anda ti. 

a 
b 

c 
a 

e poi i pwnerà cwncorde cwn b, farà a b c b, nonw modw eli 

qua t rnarii; il cui e:x e:mpiw in una canzwne di Guittwne d' rezw è: 116 : 

Tuttw 'l dwlwr, che mai pwrtai, fu gioia, 
E la gioia ni€nte apò il dwlwre 
Del miw cor la w, a ui morte i orga, 
Ch'altrw nwn truovw homai sia validwre. 

a 
b 
c 

b 

1a se i cwncorda cwn c, farà a b c c, decimw modw di quater

narii; il cui e:xe:rnpiw è: ne le olte di una canzwn di Guidw Caval

canti che cwmincia: <<Donna mi prie:ga, p r hé voljw dire >) 117 , e:t 
è: questw: 

ie:n la veduta fwrma, che s'intEnde, 
Che pre:nde nel pw ibile intelle:ttw, 
Cwme in sug Ettw, luocw e: dimwranza; 
In quella parte mai nwn ba peJanza. Il 

a 
b 
c 
c 

XXIVv] Ad a a b quartw modw di t rzetti, aggiunge:ndw la unità o 

discorde o cwncorde (cwm havemw fattw di wp ra) farà tre a ltri 

modi di quaternari; e prima e vi i aggiungerà discorde da tutte, 
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farà a a b c, unde:cimw modw di quaternari; il cui e:xe:mpiw m una 

canzwne di ::\Icsscr Cinw da Pistoja È 118 : 

:\wn pe: rw che già mai per mia salute 
Si faccia, o per Yirtute 
Di . wffere:nza, o Yer per altra co fa, 
Questa sdegn wfa di pie: tate amica. 

a 

a 
b 
c 

e vi si aggiungerà poi cwncorde cwn a, farà a ab a, duod e:cim w 

modw di quaternari; il cui e:xe:mpiw È nel secwndw quaternariw 

di una canzwnc di me er Guidw de Columnis sicilian w, la quale 

alle:ga Dante nel p reallegatw librw de la vwlgare e:lwquznzia, e: 

cwmincia 119 : << Amwr, che lungamente m 'hai menatw >>, e: lw e:xe:mpiw 

È que tw: 

Troppw alt reza :1: quella che scwnYie:ne; 
Di grande wr ()'oljw mai be:n ll 0) 11 ne avi e:ne ; 
Dunque, madonn a, la vostra dureza 
Cwnve:rta i in pie:tanza, e: si raffren e. 

a 
a 
b 

a 

Ma ·e si aggiungerà cwncorde cwn b, farà a a b b, te:rzwde:cimw 

modw di quaternari; il cui e:xe:mpio è ne le volte di una canzwne 

di Bwnagiunta da Luca che cwmincia: << wve:llamente amwre >> 120 

c:t È qu tw : 

Cwme arbwre succifw tantw tiwe 
La ua ,·irtude be:ne, 
E vi ve in tal manie:ra, 
Che vi,· e: ndw par che pe:ra. 

a 
a 
b 

b 

Cwn lw aggiungere poi la unità ad a a a, ultimw modw di terzetti, 

o discorde o cwncorde, fa dui a ltri modi di quaternari; de li quali 

l'unw si farà cwn la discorde unità, cio€ a a a b, quartwde:cimw 

modw; il cui e:xe:mpiw È in una ballata eli Bwnagiunta preclettw 

che cwmincia: << Fermamente inte:nza >> 121 ; e:t è questw: 

E tuttw quantw 'l be: ne, 
Per le:i i mantie:ne; Il 
Se nwn dwnas e p ne, 
BED fwra gioia inte:ra. 

a 

a 

a [XXV] 

b 
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Ma pwnmdwla cwncorde, fa a a a a, quintwd e:cimw e:t ultirnw 

modw di quaternarii; il cui e:xe:mpiw in una canzwne di Guittwn 

d' r zw s 122 : 

olj a di dir giu ta cagiwn m'apporta, 
Che la mia donna m'accolje e: m'apporta; 
A tuttw ciò che mi piace m'apporta ; 
Hor nwn m'È: morte, il uw ennw m'appor ta. 

a 
a 
a 
a 

N wn m1 è: nascw I w che questw e:xe:mpiw si pwtre:bbe dire nwn 
e: ser e quaternariw, ma due coppie cwncordi, p r e:ssere la ecwnda 
parte sirima; la wnd ecwndw la r gwla di ante, frwnte E irima 

nwn ponnw t ; ma i timw la wnda par piu to tw vol 
di coppie cwn un twrne:llw che sirima; e: cw ì questw vie:n ad E er e 
frwnte di quatemariw ; e: ta be:ne. Quantunque questw ultimw 

modw e:t il te:rzwde:cimw swnw da schifar Empre, E per aventura 
alcuni altri, p r la mala rii wnanzia che hannw; per la quale è: 
da credere che D nte e:t il P etrarca li chiva erw e: nwn voless rw 
uiare 1se nwn il primw, il secwndw e:t il quartw; cwme n e le opere 
Jwrw è: manifestw. 

i. ii. iii. iiii. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. x1·i. xiii. xiiii. xv. 

l l 

' a a a a a a a a a a a a a a a 

b b b b b b b b b b a a a a a 

b b b a a a c c c c b b b a a 

a c b b c a d a b c c a b b a 

Del fwrmare 1 quinarii . 

Cwn questa medeiima ragiwne i quinarii si fwrmerannw, cioè: 
cwn lw aggiungere a ciascunw modw di qua t ernarii, o cwncorde 
o dive:r I a unità, n el modw che ha vemw fattw ad essi. Ma p rciò 
che pochi modi di quinarii i uianw, e: quelli pochi rarissime olte, 
e: v wle:ndwli fwrmar tutti e ne fare:bbenw be:n cinquantadui modi, 
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p erò li laJcieremw fwrmare a chi jj li vwrrà uJare, have:ndwli [XXVv 

d etta la r agiwne da farli , e: pwnerò alcuni uJitati e:x e:mpi di lwrw ; 

d li quali il primw si farà aggiunge:nd w ad a b b c, secwnd0) modw 

di quaternarii, la unità discorde, e: verrà ad e:s ere a b b c d, primw 

modw de quinarii; il cui e:x e: mpiw in una canzwne di Dante È 123 : 

Dolja mi re:ca ne Iw cuore ardire, a 
E 'l vwler, che È eli \·eritate amicw; b 
Però, donne, 'iw d icw b 

Parole quaJi cwntrw a tutta ge:nte, c 
:\wn vi me raviljate. d 

Lw e:xe:mpiw a nchwra di questw quinariw È in una canzwne 

d el R e Federig(<) di Sicilia, che cwmincia 124 << Per la fìe:ra mem

branza )). 

Ad a b c c, de:cimw modw di quaternarii, aggiunge:ndw poi la 

unità discorde, farà a b c c cl, secwndw modw di quinarii; il cui 

e:xe:mpiw È in una ballata di l\Ies er Cinw da Pistoja, che cw

mincia 124bis -

Amwr, che ha messw in gioia lw miw cuore, 
Di vwi gen til mes ere 
Mi fà in gran benignanza . wrmwntare, 
Et iw nwl vuo' celare, 
Cwme le donne per teme:nza fannw. 

a 
b 
c 
c 
b 

Lw e:xe:mpiw parimente di questw quinariw È in una canzwne 

che alle:ga Dante nel librw prealegatw de la vwlgare e:lwque:nzia, 

la quale cwmincia: << D el fermw swfferire )); e:t in Guittwn d'Arezw 125 . 

Pwnendw poi detta unità discorde ad a a b b, te:rzwde:cimw 

modw di quaternarii, farà a a b b c, te:rzw modw di quinarii; il 

cui e:xe:mpiw È in una canzwne di Pucciandwne da PiJa, che dice 126 : 

Madonna vwi guardandw senti amwre, 
Che dentrw da lw cuore 
Ii fu mwltw piace:nte, 

Cwtantw hurnilemente 
Inver me: si mwstroe. 

a 
a 
b 
b 
c 
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Et aggiunge:ndw la unità discorde ad a b a b, quartw modw 

di quaternarii, farà a b a b c, quartw modw di quinarii; il cui 

[XXVI] e:xe:mpiw t ne le Il volte di una canzwne di Me r Rinaldw d'Aquinw, 

che cwmincia: << Guidardwne aspe:ttw hav re>> 127 , e:t È tale: 

wn vi w in di peranza, 
Anchwr che mi di fidi 
La vostra di d gnanza, 
Che spesse volte vidi, 
Et è prwvatw. 

a 
b 

a 

b 
c 

t[a pwne:ndw la detta unità cwncorde cwn b, farà a b a b b, 

quintw modw di quinarii; il cui e:xe:mpiw È ne le olte di una can

zwne di Messer Cinw che cwmincia, << N wn pe:rw che già mai per 

mia salute >> 128 d è questw: 

Però trwvandw pianger la mia mente, 
Mi vo dwle:nt cw ì tuttavia, 
Cwme huomw che nwn e:nt , 

t sa dw e i sia 
Da campar, altrw che in parte ria. 

a 
b 
a 
b 
b 

Mwlti altri e:xe:mpi per aventura si truov rannw, e: massima

mente ne le sirime de le canzwni, cwme ne la irima di quella 

canzwne del Petrarca che cwmincia, << Se 'l dis i mai ,> 129 ; il quale 

quinariw È fwrmatw dal h:rzw modw di quatemarii aggiuntavi la 

unità cwncorde cwn la prima de Jine:nza; e: di e: 

Se 'l dis i, cwn tra me: s'armi ogni t ella, 
E dal miw latw ia 
Paura e: gel w Jia, 
E la nimica mia, 
Più feroce ve:r me: e:rnpre e: più be:ll a. 

a 
b 
b 
b 
a 

Ma iw ho po ti swlamente quei modi che fannw cwmbinaziwne; 
avegna che di questi ne habbia anchwra laJ iatw qualch'unw; 

e: massimamente de' Prwvenzali e: de' Spagnuoli; perciò che nwn 
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volj w trattare nulla di quelle lingue, e bm m e se nwn mancw 

be:ne che in sicilianw vi fws e statw cwmpostw . Il 

1. H. iii. iiii. V. 

l a 
J a a a l a 
l b l b a b b 

b c b a a 

c c b b b 

d d c c b 

Dei senaru. 

Ultimamente si fa nnw i senarii cwn la mcdeJima ragiwne che 

si hannw fwrmati lj'altri, wltra li quali senarii nwn si truova cwm

binaziwne alc una, cio€ n € di se:ttenarii, né: di ottwnarii o simili; 

be:n si truovanw sirime di canzwni di più n umerw, tal che ne ho 

vedute fina di diciottw ve:rsi . Cw ì si truovanw tanzie cwntinue 

di più nu merw; le quali e be:n l'una a l'altra rispwnde, questa nwn 

è p erò propria cwmbinaziwne, cwme vederem w quandw tratte

rem w di e se. Però dicw he in nessuna stan za nwn si truova cwm 

binaziwne pi ù che di dwdeci ve:rsi, cioÈ: di dui scnarii ; li quali 

senarii, per e:ssere in rari imw u fw, laJcier m c.) fwrmarli a cw

lwrw che vwrrannw uJarli; e: per cwgniziwne di es i pwnerò se 

nwn dui e:xe:mpi che ho truovatw, l 'unw de li quali si fwrma ag

giunge:ndw la unità discorde ad a ab b c, te:rzw modw di quater

n arii, e: fassi a ab b c d, primw modw di senarii; il quale È in una 

canzwne di Dante eh cwmincia 130 : 

PoJcia ch'amwr del tuttw m'ba laJciatw; 
Nwn per miw gratw, 
Cbé statw nwn havea tantw giwiwfw; 
Ma però che pie: twfw 
Fu tantw del miw cuore 
Che nwn swfferse d'a cwltar suw piantw. 

a 
a 
b 

b 

c 
d 
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L'altrw s nariw 1 fwrma pwne:ndw detta u nità in principl<.ù 
d l dettw te:rzw modw di quaternarii, e: fassi ab b c c d; il cui 

e:x e:m piw è: in una ballata di Guidw a alcanti 131 . Be:nché mdj w 

x. 'VIlJ sare:bbe fwrmare t a l s na li ri w da a b b c c quinariw, aggiunge:n
dwvi d unità in ultimw, cwme i è: fattw n lj 'altri ; il be p rò 

nwn vie:ta eh a fwrmar que ti e: tutti lj 'altri modi nwn i possanw 

aggiungere le unità, cwsi nel principiw e: nel me:çw c wme nel fine; 
ma nwi n l fin le bavemw aggiunte, p r e: s re aggiungimentw 
più regulatw e: più uniforme che lj 'altri . 

Perch'iw nwn pe:rw di twrnar già mai, 
Ballatt tta, in Tw cana, 
Va t t leg ie:ra e: piana, 
Dritta a la donna mia 
Ch e per sua cwrteJia 
Ti farà mwltw bwnwr . 

a 
b 
b 

c 
c 
d 

Anchwra Guittwn d'Ar zw uJa in una ballata a ab a ab, enariw, 
la quale cwmincia 132 : << m wr ti prie:gw, che sia wffere:nza >> . E 
cw i qui farò fine a trattare d i modi; i quali (cwme havemw e

dutw) wnw dui di coppie, cinqu di t rzetti, quindeci di quat r
narii, e: di quinarii e: di senarii m wl ti; dwpw li quali anderemw 
a le cwmbina ziwni. 

De le cwrnbinaziwni. 

La cwmbinaziwne è: unw pon re in ie:me di coppie, di t erzetti, 
di quaternarii e: simili, i quali ianw di unw m deJimw modw; 
CI è: un terzet-tw del primw modw cwn un altrw terzettw del dettw 
primw modw, e: cw ì del cwndw cwl e wndw e: simili ; e:t un 
qua t rnariw del primw wn un altrw del primw, e: cw ì de lj 'altri; 
p rciò che pwne:ndw prim w cwn ecwndw o cwn te:rzw o cwn 
lj 'altri, are:bbe mistiwne e: nwn cwmbinaziwne, ave:gna che anchwr 
e a ia r epetiziwne di cantw, cwme dice Dante 133 • Et a fare que-
ta cwmbinaziwne biJogna ha ere prima cura che i ve:rsi de l'unw 

sianw de la medeJima qualità che swnw qu elli de l' altrw, e: posti 
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in qu el medeJimw luocw, ciot, che e unw t erzettw ha unw dimetrw 

E dui trimctri, cw ì il cwndw, che si cwmbina cwl primw, biJo

gna ha vere parimente un dimetrw E dui trimetri ; E dettw dimetrw 

del cwndw vuole E re in qu l medefimw luoc w che è: il dimetrw 

del primw; ché altrimente Il nwn harEbbe repctiz iwne di cantw, ~ XX\. l ltJ 

cwme in questw t crzettw del primw mod w, che è: ab c 134 , 

Che cl e:bb' iw far? che mi cwn_ilja am wre? 
Te:mpw È: bw di mwrire, 
Et ho tardatw più ch' iw nwn \·wrrsi. 

a Trimetrw. 
b Dimetrw. 
c Trimetrw. 

Qui swnù) dui trimetri d unw dimetrw, il quale dimctrw E n el se

cwndw lu oc w, p er ò l 'altrw t erzcttw ch e 'accorda cwn que tw, 

Endw anchwra essw d l primw modw, cioè: ab c, h a unw dimetrw 

n el secwndw luocw e: lj 'altri dui wnw trimetri , il qu"le è:: 

:\1adonna È: morta, st ha <; e:cw il miw cuore, 
E vwlEndw ' l s guire, 
Interrwmper cwm·iEn que~t'anni re:i. 

a Trimetrw. 
b Dimetrw. 
c Trimetrw. 

wsì n el quaternariw si dEe fa r e, cioè: che se vi swnw dui di

metri st unw trimetfù.> jambici st unw dimetrw trwchaicw, l'altrw 

parimente li dEe haver tali, d in quel m ede Jimw lu ogw posti; 

cwm in qu e tw quaternariw i vede, che è: del quartw modw, 

cioè: a a b b m : 

Cwme arbwre succ ifw tantw tisne a 
La sua virtute be:ne, a 

E vive in tal maniEra, b 

Trimetrw. 
Dimetrw. 
Dimetrw. 

Che vivsndw par che pEra. b Dimetrw trwchaicw. 

Qui il primw vsrsw è: trim trw jam bicw, il secwndw d il tsrzw di

m etri j a mbici, il quartw dimetrw trwchaicw, il che parimente è: 
n e l'altrw q uaternariw d l m ed Jimw modw, il quale è:: 

i\Ia lw amwrwso vifw, che mi ti e:ne a 
a 
b 

Trimetrw. 
Dimetrw. 
Dimetrw. 

I n w piri Et in pene, 
Nwn credw che swf1€ra, 
Che per lui morte mi fe:ra. b Dimetrw trwchaicw. 
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E questw ch'iw ho dettw de li t rze ti e: quaternarii e inte:nde 
pa rirnen te de le coppie e: de li quinarii e: narii, i cui e:x e:mpi lar

gamente si truovanw nei pwe:ti. 

Anchwra a p u re questa qualità di ve:r i, biJogna cwn iderare 

[XX III ) nwn Il swlamente la generaziwne del ve:rsw, cio~ se ~ monornetrw, 
dim trw o trimetrw jambicw, o verw t rwchaicw, ma se ha defi

ne:nzie ne le ce J ure; perciò che dette de Jine:nzie o rime che swnw 
nel primw terzettw o quaternarìw, si hannw parimente nel mede

Jimw luocw ad accwrdare n l ecwndw t rzettw o quaternariw, 
cwme € nei predetti quaternarii, n ei quali e: e:ndw nel primw ve:rsw 

a la e:ttima ceJura << succiJ c..> >>, rima, il qual ve:rsw dic : 

Cwme arbwre succiJw tantw tie:ne, 

cwsì nel secwndw quaternarjw, nel primw vu w e: nel medeJimw 

luocw v 'è: << vifw *· rima che s'accorda cwn << succifw >>; e: questw 
anchwra si può più ampiament e cwnsiderare n l Pet rarca in questa 
cwmbinaziwne di t rzetti che dice 1as: 

Mai nwn vo' più cantare cwm'iw swleva, 
Ch'altri nwn m'intendeva, wnd'he:bbi scornw, 
E puossi in be:l -wa · wm w e:s r mwle: tw. 

a 
b 
c 

Qui nel primw versw ne la ceJura se:ttima ha <<cantare», rima, 
nel s cwndw ve:rsw ne la predetta ce Jura h a <<intendeva >>, rima, 
e: n l te:rzw ne la detta se:ttima ce J ura h a p r rima << swggiwrnw >>; 
però ne l'altrw t erzettw del primw modw, che s'accorda cwn 

e w, nel prim w ve:r w ne la se:ttima ceJura ha << sw pirar e >> , rima 
che s'accorda cwn << cantare >>, e: nel secwndw e:rsw al predettw 
luocw v'ha <<neva>> che s'accorda cwn <<intendeva >>, e: n el te:rzw 

ve:r w al dettw luocw è: << giwrnw >> che parirn nte c wn << wggiwmw ~ 

s'accorda; il quale secwndw t erzettw è:: 

Il e:mpre w. pirare nulla rilie: a. 
Già u per l'alpi neva d'ogn'intwrnw; 
Et è: g ià przs w al giwrnw, wnd iw wn de: tw. 

a 
b 
c 
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E que tw che dicw dei terzetti e quaternarii , se intende di tutti 
e' modi. 

Vedutw che le cwmbinaziwni nwn swlamente d ennw e::ssere 

di unw m ede Jimw modw, ma d nnw havere una medeJima qualità 

di v e::rsi , e: n el medeJimw luocw pwsti - e: que t a qualità nwn 

deve e::ssere swlamente ne le mi 1/ Jure ma anchwra ne le rime d e [XX\"Illv J 

le ceJure; il che però nwn basta cwnciò ia che È necessariw an-

chwra sapere cwme dette cwmbinaziwni si dennw ne l 'ultime 

d eJine::nzie d ei ve::rsi gwvernare - la qual coJa vwle::ndw kiarire, 

dicw che d ette cwmbinaziwni posswnw havere i lwrw modi l 'unw 

C(ùn l'a ltrw ne le ultime deJine::nzie o in tuttw discordi o in tuttw 

cwncordi o in p arte discordi e::t in parte cwncordi. Il che per più 

kiareza v ederemw cwn lj ' e::xe::mpi; e: prima da quelli che swnw 

in tuttw n e le define::nzie ultime discordi, cwminciaremw. 

D e le cwmbinaziwni in tuttw ne le nme discordi. 

Lw e::xe::mp1w de le quali primie::ramente sarà di due coppie del 

secwndw modw, che sianw in cwmbinaziwne in tuttw discorde; 

e:: questw si pilj erà ne le volte di una canzwne di l\1atthe::w da Me -

sina, la quale cwmincia << Giwiwfamente iw cantw >> 137 e::t È: 

E tuttw mal tale::ntw twrna in gioi 
Quandunque l'allegranza vie:n da poi; 
GJnde m'allegrw di gran \·alirnentw, 
Un giwrnw vie::n che Yale più di ce::ntw. 

a 

a 

b 
b 

Lw e::xe::mpiw poi di una cwmbinaziwne di dui t erzetti d el primw 

modw, che sianw ne le ultime define::nzie in tuttw discordi, si piljerà 

ne le mutaziwni di quella ballata di Messer Cinw che cwmincia, 

<<I più belj'ocki, che lucesser mai>> 138 e::t È questw: 

6 

Be::n mi dwvea ancìdere iste sw, 
Cwme fe' Didw, quandw quellw Enza 
Lji laJciò tantw amwre. 

Ch'e::ra preJe:nte, e: fecimi lwntanw 
Da quella gioia che più mi dile:tta 
Che nulla creatura. 

a 
b 
c Dimetrw. 
d 
e 
f Dimetrw. 
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Ma lw c:x c:mpiw d ei quat ernarii d el primw modw, che sia nw 

ne le rime discordi, pilj eremw da le b a e di quella canzwne di 
Guittwn d' rezw che cwmincia 1s9: 

Hai la w hora t tagiwn da dwler tantw, Il 
ia cadun, che bc:n ama ragiwn ; 

Che meravilja u' truovan guarifciwne, 
E che morte nwn l'ha cwrrwttw e: pian tw; 

de:ndw l'alta fiwr e:mpr granata, 
E l'hwnwratw antiquw ufw rwmanw, 
Che a tortw per crudel forte e villanw 

i va, s'ella nwn t recup rata. 

D le cwmbinaziwni in tuttw cwncordi. 

a 
b 
b 
a 
c 
d 

d 
c 

Quandw poi la cwmbinaziwne ha li suoi modi ne le d Jine:nzie 
in tuttw cwncordi, tale cwncwrdanza t o verw dritta o verw wbli

qua. E dritta t qu andw la deJine:nzia del primw ve:rsw d e la prima 
coppia o t erzettw o quaternariw o altrw che si sia, si cwncorda 

cwnla deJine:nzia del primw ve:rsw de las cwnda coppia o terzettw 

o altrw ; et il secwndw ve:rsw di detta prima coppia o altrw i cwn

corda ne la rima cwl secwndw de las cwnda coppia; e cwsi de lj'al

tri per wrdin . (,)bliqua poi t quandw nwn il primw de la prima 

coppia, ma il secwndw si cwncorda n e le d e Jine:nzie c wl primw 

de la secwnda coppia, d il prima d la prima cwn il secwndw de 

la secwnda s'accorda; e: cwsì nei terzetti, quatemarii et altri; ma 

per più kiara int llige:nzia pwnerernw lj'e: e:mpi di parte in parte . 

Il primw modw di coppie ha due wmbinaziwni cwncordi, 
ciot una dritta e: l'altra wbliqua; la dritta sarà a b cwn a b; il cui 

e:xe:rnpiw è: 140 : 

rwn fur mai tutte pe:nte a quel ch'iw veggiw, 
Ma ricwpe:rte alquantw le faville. 

E temw nwl secwndw e:rrwr ia pe:ggiw 
Per lagrime, ch'iw spargw a mille a mille. 

a 
b 
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L a wbhqua arà a b cwn b a; il cui e::xe:: mp1 w È 141 : 

La sw m e:, ch' iw nwn o in qual parte pie::ghi 
La spene, che È tradita homai più volte , 

Che e nwn È, chi cwn pi e:: tà m'a,;cwlte, 
A che pargere al cie::l i pe i pri e::ghi? 

a 
b 
b 
a 

Il secwndw modUJ di coppie nwn h a cwmbinaziwne cwncorde, e: 

se pur n e Il h a, h a se nwn la dritta . [XXIXvJ 

Il primw mod w di t erze tti h a s e::i cwmbinazic.mi CUJncordi, una 

dritta e: l 'altr wbliquc. L a dritta sarà a b c cwn a b c; il cui e::xe::m-

piw È 14 2 : 

:\[a be::n ,·eggi' hor ì cwme al popwl tuttw, 
Favwla fui gran t e::mpw, wnde _wve::ntc 
Di me: medesm w m e::cw mi vergognw; 

E del miw yaneggiar vergogn a e: ' l fruttw, 
E 'l pentirs i, e: ' l cwnw Jcer kiar amente 
Che quant(ù piace al mwndw È brie:: vc ogn w. 

L a wbliqu a prima sarà a b c cwn b a c; il c m e::xe::mpiw È: 

Nel dwlce t e::mpw de la prima e:: tade, 
Che naJcer vid e, e::t anchUJr quaJi i11 h e:: rba 
La fi e: ra volj a, che per miw mal cre::bbe ; 

Perché cantandw il duo! i diJac e:: rba 
Canterò com'i w vissi in liber tadc, 
:'Ife n tre amUJr nel mio albe::r UJ a degn w 'he::bbe. 

a 
b 

c 
a 
b 
c 

a 

b 
c 
b 
a 
c 

La wbliqua ccwnda arà a b c C<ùn c b a; il cm e::xe::mp1w pur n e l 

P etr arca È 143 : 

E e i belj 'ock' wnd'iw mi ti mw trai , 
E là dwv' e:: ra il miw dwlce riduttw, 
Quandw ti ruppi al cuor tanta clureza, 

\1i rc:ndUJn l'arcw, ch'ogn i cofa pe:za, 
Fwrse n(ùn barai sr::mpre il vifw afciuttw; 
Ch 'i w mi pa cw eli lagrime, e: tu ' l sai . 

a 
b 

c 
c 
b 
a 
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La wbliqua te:rza arà a b c cwn a c b; il cui e: "e:mpiw È: in una bal

lata di Messer Cinw che cwmincia: <<Donna il beatw puntw, che 

m'avenn > 144 • 

Da q el luce:nte raggiw, che battew 
Dai be:' vo tr ocki ai mie:i, 
L'anima mia di subitw ferita 

Si partiva dal cuor, che mi cadew; 
Cui own rimaJe aita, 

É: lena tanta, che dice e hoime:i. 

a 
b Dimetrw. 
c 
a 
c Dimetrw. Il 
b 

La wbliqua quarta sarà ab c cwn b c a; il cui e:xe:rnpiw È: in quel 

swnettw del Petrarca che cwmincia, << Cwsì pwtess'iw be:n kiudere 

in ve:rsi >> 145 . 

Poi che vo trw vedere in me: ri ple:nde, 
Cwme raggiw di wl traluce in vetrw, 
Basti dunque il diJiw e:nza ch'iw dica. 

Las w, nwn a Iaria, nwn nocque a Pie:trw 
La fede ch'a me: wl tant'È: nimica; 
E so ch'altri che vwi ne un m'inte:nde. 

a 

b 
c 
b 
c 
a 

La wbliqua quinta sarà a b c cwn c a b; il cui e:xe:mpiw È: in 

quel swnettw di Me ser Cinw che cwmincia, << Audite la cagiwn 

de' mie:i swspiri >> t4s. 

6)nde di iò mi struggw, e: vo' mwrire; 
Kiamandw morte, che per miw ripofw 

Mi tolja inanzi, ched iw mi dispe:ri. 
Miranla lj'ocki mie:i l vwlentie:ri, 

Che cwntr'al miw vwler mi fannw gire, 
Per veder le:i, cui swl guardar nwn ofw. 

a 
b 
c 
c 
a 
b 

Il secwndw modw di terzetti, che È: ab a, ha due cwmbinaziwni 

in tuttw cwncordi, cioÈ: una dritta e: una wbliqua; e la dritta sarà 

ab a cwn ab a; il cui e:xe:mpiw È: in quel swnettw del Petrarca che 

cwmincia, << Quandw muovw i wspiri a kiamar vwi >> 
147 • 

Cw ì laudare e: rev rire insegna 
La vwce tes a, pur ch'altri vi kiami, 
O d'ogni rivere:nza e: d'hwnwr degna; 

a 
b 
a 
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Se nwn che for e Apollw ~ i disdegna, 
Ch 'a parlar dc' uoi se:mpre verdi rami, 

Lingua mwrtal p re Jwn tu w J a ve:gna. 

a 
b 

a 

L a wbliqua arà a b a cwn b a b; il cui e:x e:mp1w e: in quel sw

n ttw del P et r arca che cwmincia, << A piè: d e ' colli wve la b e:lla 

v e: sta 1> 148• 

l'via del miJerw statw wve nwi emw 
Cwndwtte da la Yita altra eren a 
Un swl cwnfortw, e: de la morte, havemw, 

Che vendetta È: di lui, che a ciò ne mena, 
Lw quale in forza altrui pre:ssw l'extre:mw 
Riman legatw cwn maggiwr catena. 

a [XXX v] 

b 

a 

b 
a 

b 

Il te:rzw modw, che è: a b b, ha parimente due cwmbinaziwni, 

una dritta e: l'altra wbliqua; e: la dritta sarà a b b cwn a b b; il cui 

e:x e:mpiw È: in quel swnettw di Messer Cinw ch e cwmincia, << H a imè:, 

ch' iw veggiw ch'una donna vie:ne 1> 149 , e:t è:; 

Questw a e:diw grande ha postw morte, 
Per cwnquider la vita atwrn 'il cuore ; 
Che cangiò tatw quandw il preJe amwre. 

Per quella donna, che e inira forte, 
Cwme cwle:i , h e se 'l pwne in di. nwre; 
Wnde a salir lw vie:ne sì che muore. 

a 
b 
b 
a 

b 
b 

La wbliqua sarà a b b c wn b a a; il cui e:xe:mpiw È: in quel sw

nettw d e l Petrarca che cwmincia: << Quandw fra l'altre donne ad 

hwra ad hwra l> 15 0: 

Da le: i ti vie; n l'amwHù Jw pensie:rw, 
Che mentre il ·ie:gui al swmmw be:n t'invia, 
Pocw prezand w quel ch'ognun djJia. 

Da l e:i vie: n l' amwrw J a leggiadria, 
La qual ti corge per de: trw e n ti e:rw; 
Sì ch 'iw vo già de la speranza alti e: rw. 

a 
b 
b 

b 
a 

a 

Il quartw modw, cioè: a a b, h a c wme lj' a ltri dui davanti due 

cwmbinaziwni c wncordi, una dritta e: l 'alt ra wbliqua; e: la dritta 
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sarà a a b cwn a a b; il cui e:xe:mpiw è; ne le mutaziwni di una bal

lata di Messer Cinw da Pistoja che cwmincia: <<Poiché saziar 

nwn possw l j 'ocki mie:i 1> 151 : 

A guiJa d'angel, che di sua natura 
Standw su ne l'altura 
Divie:n beatw wl vede:ndw Idiw, 

Cw ì, e:sse:ndw humana creatura, 
Mirandw la figura 
Di quella donna, che tie:ne il cuor rniw. 

a 
a Dimetrw. Il 
b 
a 
a Dimetrw. 
b 

La wbliqua sarà a a b cwn b b a; il cui e:xe:mpi<.ù è; ne le volte 

di una canzwne di Igilfredi sicilianw che cwmincia; << Del mi w 

vwler dir l' wmbra )) 1s2 : 

E di ragiwn poi me:mbra 
La scrittura le me:mbra 
Che di tal guiJa, tale amwr cwngiunge, 
Sì che quandw l'aggiunge 
Tal ditw a man v'aggiunge, 
Chi lw mantie:n null'altra gioi li se:mbra. 

a Dimetrw. 
a Dimetrw. 
b 
b Dimetrw, 
b Dimetrw. 
a 

Il quintw e:t ultimw modw di . terzetti nwn fa cwmbinaziwne 

cwncorde, né dritta né wbliqua, per havere tutti tre i ve:rsi di una 

medeJima deJine:nzia. 

Dwpw i terzetti, pwniamw alcuni e:xe:mpi di cwmbinaziwni 

di quaternarii; perciò che a porli tutti (wltre che tutti nwn ho 

trwvatw in uJw) sare:bbe coJa troppw lunga; veggiamw adunque 

il primw modw, il quale ha due cwmbinaziwni cwncordi, cioè: una 

dritta e: l'altra wbliqua. La dritta sarà a b b a cwn a b b a; il cui 

e:xe:mpiw € frequentissime.> nei swnetti. 

Vwi, ch'ascwltate in rime parse il swnw a 

Di quei wspir i, wnd'iw nutriva il cuore b 
In su 'l miw primw giwvenile e:rrwre, b 
Quand'e:ra in parte altrw huom da quel ch'iw wnw. a 

Del variw stile, in ch'iw piangw e: ragiwnw 
Fra le vane speranze e: 'l van dwlwre, 
CJve sia chi per prova inte:nda amwre, 
Spe:rw trwvar pie:tà, nwn che perdwnw. 

a 
b 

b 
a 
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L a wbtiqua a rà a b b a cwn b a a b; il c ui e:xe:mpiw è: in qu ila 

canzwne di 1e ser Guidw de o lumnis, la quale alle:ga D a nte , che 

cwmincia 153 : 

Anch wr che l'aigua p r lu) fuocw la e 
La ua grande fr ddura, 
·wn muteria natura, 

S'alcun va ·cllw in rne:çw nwn \ ' I ta e. 
Ançi a,·erria "Enza troppa dimura, 

Che !w fuocw stutasse, 
O che l'aigua secca:;<;e, 
Ma per l0> msçw l'unw e: l' altrw dura. 

a [X:\X!t• 

b 
b 

a 

b 
a 
a 

b 

Il secwndw m odw di quaterna rii, cioè: a b b c, ha be:n e:1 cwm

binaziwni cwncordi , una dritta e: cinque wblique; de le quali due 

swnù> in frequ e nti s imw uJw, c ioÈ: la dritta e: l a wbliqua prima; 

e: la dritta sa rà a b b c con a b b c; il c ui e:xEmpiw È 154 : 

Una donna p iù be:lla a ·-;ai che 'l swle, 
E pi ù luce: nte, e: d'a ltrctanta e:tade , 
Cwn fa m w fa bella dc 
Ace:rbw anch(ùr mi tras e a la ua skie:ra. 

Que ta in pensie:ri, in opre e: t in parole, 
Però ch'È de le cofe al mwndw rade, 
Questa per mille trade 
Se:mpre inanzi mi fu leggiadra e: altie:ra. 

a 
b 

b Dimetrw. 
c 
a 
b 

b Dimetrw. 
c 

La wbliqua pnma arà a b b c cwn b a a c; il c u1 e:x:::mpiw È 

n e l P etra r ca in quella canzwnc che cwmìncia 155 : 

Si È: debite il filw a cu i 'attie:ne 
La gravwfa mia vita , 
Che s'altri nwn l'ai ta, 
Ella fi a to-tw eli uw cwrfw a riva, 

Però che dwpw l' mpia dipartita, 
Che dal dwlce miw be:ne 
Feci, . wl una psue 
È tata fin a qui cagiwn ch'iw viva. 

a 
b Dimetrw. 
b Dimetrw. 
c 
b 

a Dimetrw. 
a Dimetrw. 
c 

L a w bliq ua secwnda, che è: a b b c cwn c b b a, e: c w sì la te:rza 

a b b c cwn a c c b, E la quarta, che È: a b b c Il cwn c a a b, la- [XXXII ] 
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fciw swza e:xe:mpi, anchwra che n habbia de qualcuna, sì per 

essere lwrw in uf w quaJi ignotw cwme e:ziandiw per nwn fare 

tanta inculcaziwne di e:. e:mpi. 

Il terzw modw di quaternarii ha due cwmbinaziwni, una dritta 

e:t una wbliqua; la dritta nwn truovw in u J o; perciò eh hare:bbe 

se:i rime di una define:nzia, ma la wbliqua, eh È: a b b b cwn b 

a a a, truovw una swl olta ne lw già allegatw wnettw di Messer 

Cinw da Pistoja che dice 156: 

L'anima mia vilment'è sbigwttita 
De la battalja ch'ella e:nte al cuore, 
Ché 'ella e:nte pur un pocw Amwre 
Più pre:s w a le:i che nwn solja, ella muore. 

Sta cwme quella che nwn ba valwr , 
Ch'È: per teme:nza de lw cuor partita, 
E chi vede e cwme la n'È; gita 
Diria per ce:rtw : • que ti nwn ba vita ». 

a 
b 

b 
b 

b 
a 
a 
a 

Il quartw modw ha parimente due cwmbinaziwni, una dritta 

d una wbliqua; e: la dritta È: a b a b cwn a b a b; il cui e:xe:mpiw 

n el Petrarca t 167 : 

Se cwl cie:cw deJir che 'l cuor di trugge, 
Cwntandw l'hwre nwn m'ingannw iw te sw, 
Hora, mentre ch'iw parlw, il te:mpw fugge, 
Ch'a me: fu insie:me, e:t a merc€ pr(l)me w. 

Qual wmbra i crude:l, cb 'l se:me adugge, 
Ch'al diJiatw fruttw e:ra si pre:s~w? 

E dentrw dal mi' wvil qual fie:ra rugge? 
Tra la spiga e: la man, qual murw t me sw? 

a 
b 
a 

b 

a 
b 
a 
b 

La wbliqua t a b a b cwn b a b a, il cui e:xe:mpiw parimente 

n el Petrarca È: questw 1ss: 

In tale tella dui belj'ocki vidi 
Tutti pie:n d'hwne tate e: di dwlceza; 
Che pre:s w a quei d'amwr leggiadri nidi Il 
Il miw cuor la w ogn'altra vita spreza . 

wn i pareggi a le:i, qual più s'appreza 
In qualche e:tade, in qualche trani lidi; 
Nwn chi re ò cwn ua vagba belleza 
In Gre:cia affanni, in Troja ultimi stridi. 

a 
b 
a 
b 

b 

a 
b 
a 
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Li e:xe:mpi d e le cwm binaziwni d e lj 'altri m odi nwn pwnerò , 

p r nwn e: sere (CCJ>mc ho d ettw) tutte in uf w; e: qu elle che vi wnw , 

wnw le dritte. Cw ì p a rimente swnw in uJw le cwmbinaziwni 

dritte d ei quinarii, e:xce:ttw quelle d el primw m odw, una de le quali 

Dante ufa wbliqu a, c ioè: a b b c d cwn a c c b d; il cui e:xe:mp1w è: J59: 

Dolj a mi re:ca ne lw cuor ardi re , 
E 'l \'Wier, eh È: di ,·e ritate amicw, 
Però donn e s'iw dicw 
Parole quaf i incwntrw a tutta gwt , 
Kwn vi meravilj ate; 

l\'la cwnwfcete il Yil vostrw defire; 
Che la beltà ch'am wre in vwi cwnfe: nt , 
A vi r tù swlame11te 
Fwrmata fu del uw decre: tw anticw 
Cwotr 'al qual ,·wi fallate. 

a 
b 
b 

c 
d 
a 
c 
c 
b 
d 

Dimetrw. 

Dimetrw. 

Dimetrw. 

Dimetrw. 

Dritte si u J an w anchwra le cwmbinaziwni cwncordi di senarii; 

il cui e:xe:mpiw fia qu tw 160 : 

Pofcia ch'amwr del tuttw m'ha lafciatw, 
Nwn per miw gratw, 
Ché tatw nwn havea tantw giwiwfw; 
Ma però che pie:twfw 
Fu tantw del miw cuore, 
Che nwn wffe:rs d'a cwltar suw piai1tw; 

Iw parlerò cw ì di amwratw 
Cwntr'al peccatw 
Ch'È: natw in vwi, che si kiama ritrwfw; 
Tal eh 'è: vil e e: nwjw fw 
E nwn È: di valwrc, 
Cioè: di leggiadria, ch'È: be:lla t an t w. 

De le cwmbinaziwni m parte di ordì . 

a 
a lonometrCJ). 
b 
b Dimetrw. 
c 
d 

a 

Dimetrw. 

a 1\lonometrw. 
b 
b Dimetrw. Il 
c Dimetrw. [XXXIII 

d 

E que ti e:x e:mpi ba t crannw a cwnwJcere le cwmbinaziwni in 

tuttw n e le deJine:nzie cwncordi di tutti e' modi. Hora vederemw 

qu ell e che swnw in parte cwn cordi e:t in parte discordi; e: lafciandw 

l coppie, perciò eh m s e nwn si truovanw tali cwmbinaziwni, 
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veniremw a li terzetti. e li quali il primw modw nwn fa cwmbi

naziwne in parte cwncorde, per nwn lafciare l rime swle, quan

tunque in Guittwn d' r zw nna volta · ruovi e:t anchw inMathew 

da ife sina; E quello di Guìttwne d'Arezw t che ab c si cwmbina 

cwn a d c; E per nwn laJciarc b n€ d rime e:nza cwmpagnia, le 

accorda cwn la te:rza c Jura; il che si cwnwfcerà mdjw ne lw 
e:xe:mpiw, che t 161: 

w e:nte eggiw saggiw, 
Per lw quale mi pare, 
Che pare nulla co J a ad hwnwr sia; 
Però ho be:n per aggiw 
Chi swvra o n'altra coJa 
Lw poJa si in s~, ch'ellw li ia. 

a Dimetrw. 
b Dimetrw. 
c 
a Dimetrw. 
d Dimetrw. 
c 

E quellw di i(athe:w da Messina e: m quella canzwne che cw

mincia: <<La be:ne aventurwfa inarnwranza >> 162 ; il quale accorda 

b e:t d rime a rne:çw il ve:r w seguente, si cwme uittwne; e nwn 

he elji la accorda cwn la e:ttima cejura e: Guittwne cwn la te:rza. 

Il secwndw modw poi fa tre cwmbinaziwni in parte c wncordi 

e:t in parte discordi; d l quali due i ponnw dir dritte e: l'altra 

wbliqua; da la quale wbliqua cwminciandw a dare lw e:xe:mpiw, 

sarà che a b a si cwmbinerà cwn b c b, dwve questi dui terzetti 

del secwndw modw in b wnw cwncordi, e:t in a a e: c di cordi; il 
cui e:xe:mpiw È: 163 : 

Nel te:mpw che rinuova i mie:i swspiri 
P r la dwlce me:moria di quel giwrnw, 
Che fu principiw a ì lunghi martiri; 
Scaldava il wl già l'unw e: l'altrw cornw Il 
Del Taurw, e: la fanciulla di Titwne 
Cwrrea gelata al u' anticw wggiwrnw. 

a 

b 

a 
b 
c 
b 

L'unw e:xe:mpi w de la prima dritta, ciot ab a cwn c b c, sarà in un 
mandriale del Petrarca che dice 1 114 : 

Perch'al viJw d'amwr pwrtava ins gna, 
Mosse una pellegrina il miw uor vanw, 
Ch'ogni altra mi par a d'hwnwr men degna; 

a 
b 
a 
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E le:i egue:11dw su per l'he:rbe \'e rdi 
Udì dir una , ·wce di lwntanw, 
f Hai quanti pas i per la selva pe: rd i. » 
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c 
b 

c 

L'altrw e:xe:mpiw È: quandw si cwmbina a b a c wn a c a, d È: 

m una balla t a c h e c wminc ia 165 : 

Quandw spcckiate donna il ,.o.,trw \"i fw, 
Il cuor de l vo<;trw e:r,·w 
\'edete cwrue è fatt w, e: cwme mifw. 

a 
b Dimetrw. 
a. 

A la qua l ripre Ja si cwmbin a la volta, e be:n vi s wnw le muta

ziwni tra me:çw, c wme a su w luocw Ycdere mw ; la qual volta dice: 

GJnde lw vostrw ·guardw, e: 'l dwlce rifw, 
Cwn la força d'amwre, 
Lw tie:ne in qu l da lui e:mpre divifc:,). 

(l 

c Dimetrw. 
a 

Il te:rzw modw fa parimente tre cwmbinaziwni m parte c wn

cordi e:t in parte discordi; d e le quali l'una d e le dritte arà che 

cwn a b b si cwmbina a c c; il c ui e:xe:mpiw €: in un w mandri a le d el 

P etrarca che cwmincia 166 : 

Hor vedi Amwr, che giwvinetta donna 
Tuw re:g-nw <;pre:za, e: del miw mal nwn cura ; 
E tra duw ta' nimici È: sì sicura. 

Tu e:i armatw, e: t ella in treccia e: in gwnna 
Si si ~::d e calza ·wpra i fiwri e: l'h t:r a, 
Ver mE spietata, e: cwntra te: sup~::rba . 

a 

b 
b 
a 
c 
c 

La sccwnda c wmbina ziwne €: ab b c wn cb b; il c ui e:xe:mpiw È: 167 : 

Quel fu w, ch'iw pensai che fo e pen tw 
Dal freddw te:mpw e: da la e:tà men fr c-a, 1\ 

Fiamm'e: martir ne l'anima rinfre ca . 

a 

b 

b [XXXIV] 

A la qual riprefa ri ponde la volta c h e cwn le:i s1 cwmbina, 

la qua le È:: 

Cwnvie:n che 'l cluol per lj 'ocki i di tille 
Dal cuor, che ha e:cw le faville e: l' e ca, 
Nwn pur q11al fu, ma pare a me: che crefca. 

c 
b 
b 
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La te:rza e:t wbliqua € a b b cwn b c c; il cui e:xe:mpiw € ne le 

volte di quella canzwne di Dante che cwrnincia: << Virtu, eh ' l 

cie:l mwve ti a i be:l pwntw 1>; e: € 16 : 

E natura da cui prwcie:de, e: vie:ne 
Diffe:ttw e: cwmpimentw al uw wler , 
Fu, dimw trandw tuttw il uw pwdere, 

In e:sser prwn t a e: di tan t w cal re, 
Che 'l primw gradw e: 'l s cwnd w sali e, 
E poi nel te:rzw il mwndw i v ti 

a 
b 
b 
b 

c 
c 

Il quartw m dw fa anchwr lji tre cwmbinaziwni in parte 

cwncordi e:t in parte di ordì; de li quali se nwn una truo w in 

uf w, e: rarw, ma l'altre due nwn swnw ufate for e p rché le ultime 

di ogni terzettw rimare:bbenw swle; e: quella che si truova in uf w 

si € la dritta cwmbinaziwne, cio€ a a b cwn c c b; il cui e:xe:mpiw 

€ ne le volte di una canzwne di Mes er Pie:rw da le Vigne sicilianw, 

che cwmincia: << Amandw cwn :fin cuore e: cwn speranza l) 169 ; e:t €: 

Iw nwn pwtria partire 
Per tuttw 'l m.iw vwlir . 

ì m'È la ua figura al cuore impre: sa. 
Anchwr mi sia parte:nte 
Da le:i cwrpwralmente, 
La morte amara crude:le € ingre: a. 

a Dimetrw. 
a Dimetrw. 
b 
c Dimetrw. 
c Dimetrw. 
b 

Il quintw modw, poi, nwn fa cwmbinaziwne, perciò eh e:s
se:ndw di rime tutte cwncordi, nwn può fare cwmbinaziwne che 

sia in parte discorde. 

Veduti lj'e:xe:mpi dei terzetti che ponnw fare cwmbinaziwne 

in parte discorde e:t in parte cwncorde, ne ederemw alcuni pochi 

de quaternarii. E prima piljeremw unw e:xe:mpiw del prirnw 

[X XXI v] modw di quaternarii in parte Il cwncorde e:t in parte discorde; 
il quale si twrrà da quella ballata di Me r Girardw da Ca te:llw, 
che arà a b b a cwn a c c a 170 : 

Madonna lw cwral diJiw ch'iw portw 
el più dwle:nte cuore, 

Che mai senti e amwr , 
Mi tringe sì h'iw vwrre:i e: er mortw. 

a 
b Dimetrw. 
b Dimetrw. 
a 
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A que ta ripreJa c w m bina la , ·olta, che dice: 

:'Ifa hor la pena mia m'ha fattw accortw, 
Ched i w -wnw de natw; 
Poi vwi nwn par peccatw, 
Che e:rvw ì fede! rice ,·a tortw. 
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a 
c Dimetrw. 
c Dimet rw. 
a 

Lw e:xe: mpiw d e la cwmbinaziwne del secwndw m od w m parte 

discorde si pilj erà dal P e tra rca in una canzwnc; e: qu ta cwm

binaziwne È ab b c cwn c d d a 171 : 

Qual pitl dive:rsa e: nuova 
Co J a fu mai in qualche rani w cli ma , 
Quella, se l> e: n si stima, 
Più mi rasse:mbra, a tal -; wn giuntw, Amwre. 

Lawnde il dì vie:n fu re, 
\'wla un auge!, che -; wl ·e:nLa cwnsorte 
Di vwlwn t ar ia morte 
Rinafce, e: tuttw a vi,·er i rinuova. 

a Dimetrw. 
b 

b Dimetrw. 
c 
c Dimetrw. 
d 

d Dimetrw. 
a 

E lw e:x e:mpiw d la cwmbinaziwn e d el quartw modw in parte 

discor d e, c ioÈ di a b a b cwn c b c b, si pilj er à da una ba llata d i 

Me ser Guidw 1 wvellw da Opule:nta, il qu al e:xe:mpiw È 172 : 

l\1adon na per virtute 
D'amwr la pena m'È gioia, penJandw, 
Che giustw affa nnw fa d w !ce salute, 
E empre ,·ive quel he muore amandw. 

A questa ripr e Ja si c wmbina la volta, ch e dice: 

Di vwi cw ì vwlere 
l\[ ' È tantw cl'allegreza, imaainandw, Il 
Che wl bwntate fa ervir valere, 

el qual di le:t tw ognhor vo pur mwntand w. 

a 

b 

a 
b 

c 
b 
c 
b 

Et aye:ana che i predetti modi faccianw altr e cwmbinazi wni 

m p a r t e d i cordi, questi e:x e:mpi però ch e havemw detti ci baste

r a nnw a dimwstra r e la re:gwla nostra; e: chi ne v wrrà de le altre, 

le pwtrà wsservare ne lj ' i te si p we:ti a ntiqui; c wme ab b c c wn 

[XXX\'] 
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a d d c, cwmbinaziwne del secwndw modw, potrà trwvare in Guit

twn d' Arezw in quella canzwne che cwmincia : (( Se di vwi donna 

gente>> 173 ; e: cwsì de lj 'altri modi, cwme € del quintw, a b a c cwn 
d b d c, trwverà ne la canzwne di N w tar I acwmw che cwmincia: 

<< Madonna dir vi vol j w >> 174.; e: però pwnerò swlamen te un w e:x e:m

piw di quinariw, e: faremw :fine a le cwmbinaziwni ; il quale e:xe:m
piw piljeremw ne le volte de la canzwne di Messer Rinaldw d'Aqui
nw che cwmincia : (( Guidard w ne aspettw h a vere >>; e: sarà a b a 

b c cwn d e d e c 175 : 

wn vivw in disperanza, 
Anchwr che mi di fidi 
La o tra di d gnanza; 
Che spesse volte vidi, 
Et È: prwvatw; 

Homw di pocw affare 
Per venire in gran luocw; 
Se si sape avanzare, 
Multiplicar lw pocw 
Che ha acqui tatw. 

a 
b 
a 
b 
c Monometrw. 
d 
e 
d 

e 
c ionometrw. 

N w n di c w nulla dei s narii, per e:ssere co J a di r arissimw u J w; 

e: poi chi vwrrà vedere cwmbinaziwne di essi in parte discorde, 
veda quella ballata di Guidw Cavalcanti che cwmincia: <<Per
ch'iw nwn spe:rw di twrnar già mai>> 176 ; e: quella di Guittwn d'Arezw 

che cwmincia: << Amwr ti prie:gw, che sia swffere:nza >> 177 , e: vedrà 
a b b c c d cwmbinatw cwn e f f g g d, e:t a a b a a b cwmbinatw 

cwn c c b c c b. Il 

De le mistiwni. 

La cwmbinaziwne, cwme havemw vedutw, è quan d w s1 pon
gwnw insie:me dui terzetti o dui quaternarii o simili, che sianw 
di un medeJimw modw; ma se si pone un t erzettw di un modw 
e:t unw di un altrw, e: cwsi quaternariw cwn quaternariw di di
ve:rsw modw, questa (cwme di swpra È: dettw) kiamw mistiwne; la 
qual mistiwn Dante n el librw de la vwlgare e:lwque:nzia nwn 
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vuole che i uJi c nwn per la cwncatenaziwne e: per la cwngmn

ziwne o, cwme elji dice, cwncrepa ziwne de li ultimi ve:rsi de la 

stanza; e: queste c fe nwn swnw c nwn n e le ccwnde parti 1 7s. 

D etta cwncatenaziwne, poi, i fa qu andw per cwncatcnare una 

ecwnda p arte cwn la anteced e:nte, advie:ne che la prima rima de 

la d tta ecwnda parte, o terz tti o quaternarii o altrw ch'ella 

i ia, si cwncorda 

in qu esta ballata 

wn la rima ultima d el modw antcriwre; cwme 

i pu ò , -edere, il cui primw qu aternariw È d l 

primw modw , cioè: a b b a, e:t È questw 17 9 : 

Laf eia re il ve l w , o per swlc o per wmbra 
Donna nwn \'i vid'iw, 
Poi che in me: cwn0) fcc te il gran djfi w, 
Ch'ogni altra volja den tr'al cuor mi sgwmbra. 

a 
b Dimetrw. 
b 

a 

La volta che si deve cwmbinare cwn quc t a riprcJa dw'\Te:bbe 

e: er e di un quatern ariw del primw mod c.ù, ma p r cwncatenarla 

cwn l'ultima rima d la ecwnda mutaziwne, che È << raccoltw )>, 

advie:ne che 'l primw ve:rsw di detta volta, che dwvre:bbe t erminare 

in << wmbra >>, te:rmina in << oltw )>, wnde vie:ne ad e: ere la volta 

del ccwndw modw dc quat rnarii , cioè: c d d a, e: naJce una mi-

tiwnc, la qual È a b b a cwn c d d a, 

Quel che più di fia,·a in vwi m·È: toltw; 
Sì mi gwve:rna il velw, 
Che per mia morte, e:t al caldw e:t al gie:lw , 
D'i be: ' vostr'ocki il dwlre lume adwmbra. 

c 
d Dimetrw. 
d 

a 

Lw e:xe:mp1w poi de la mistiwne la quale i fa p r la cwncre

paziwne, o v erw cwns0manzia dc lj 'ultimi ve:rsi d e la stanzia, si 

può piljare da le vol JJ te di quella canzwn e del P etrar a eh cwmin- [XXXVI] 

eia: << tandwmi un giwrnw swlw a la fine: tra 1 0 , le quali wnw: 

E l'unw e: l'altrw fian cw 
De la fi e: ra gentil mwrdcan sì forte, 
Che 'n pocw te:mpw la menarw al passw 

c.0ve, kiufa in un a w, 
Vin e mwlta be11eza ace:rba morte, 
E mi fe' swspirar sua dura orte. 
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Adunqu , ne le secwnde parti, cwme € ne le volte de le can

zwni o ne le volte de le ballate, € lecitw fare le mi tiwni p r la 

cwncatenaziwnc e cwn wnanzia swpra detta. Ma iw ho notatw 

in dui swnetti del Petrarca e:t in una canzwne di Messer Guidw 

de Cwlumnis e:t altrwve, e: er i uJata mi tiwne ne l prime parti; 

cio€ ne le ba e, i cui e:xe:mpi pwnerò, quantunque a miw giudiciw 

nwn sianw mwltw da imitare; e: più to tw queste simili coJe wnw 

da pre:ndere p r lice:nzie che per n:gwle. H ra la mi tiwne che ha 

uJatw il Petrarca € il quartw modw di quaternarii, cio€ a b a b 

cwn a b b a, primw modw, d € questa 1 1 : 

wn da l'hl panw Hibe:rw a l'indw Hyda pe 
Ricercandw del mare ogni pendi e, 

€ dal litw ermiljw a l'wnde ca p , 
N€ 'n cie:l, nÉ 'o te:rra € più d'una phenice. 

Qual de: trw corvw o qual manca cwrnice 
Canti 'l miw fatw, o qual Parca l'ina pe? 
Che wl truovw pie: tà wrda cwm'a pe, 
1iJerw, wnd sperava e: er felice. 

a 
b 
a 
b 
b 
a 
a 
b 

Quella mi tiwne poi che uJa Me ser Guidw de Cwlumnis t 
a b b a cwn b b a b e:t t tale 1 - : 

wn dicw ch'a la vo tra gran belleza 
GJrgoljw nwn cwn e:gna, e: tiale be:ne, 
Ch'a be:lla donna wrgoljw be:n cwnvie:ne, 
Che la mantie:ne in pre: iw, e: t in grandeza. 

Troppa alter za € qu Ila che cwn ie:ne; Il 
Di grande wrgoljw mai be:n nwn ne avie:n 
Dunque, madonna, la vo tra dur za 
Cwnve:rta i in pie: tanza, e: i raffr ne. 

a 
b 
b 
a 
b 
b 
a 
b 

Et ho nwtatw anchwra ne le olte di un swnettw di Messer 

H wne: tw che cwmincia: << Sie:te vw1 i(e er in, se b e:n v'ad

doclciw >> 183 , e: ne la ri po ta di essw Messer Cinw 18 4 , e:t in qua l

ch'altrw luogw ho trwvatw e:ssere dette mi tiwni nwn per cwncor

danza n€ per cwncatenaziwne; o: questa ch'iw dicw di Mes er Hw

n e:stw € di a b b cwn b b a; il cui e:xe:mpiw t: 

Piu per figura nwn vi parlw avante; 
1a possi dire, e: be:n me ne ricorda, 

Ch'a trar un baldwvin vuol lunga corda. 

a 

b 
b 
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Ah ciECW ~ chi a fwlli a dir s 'accorda ; 
Albwr nwn pa r che la lin gua s i morda ; 
KÉ ciò mai vi mw t rò Guidw nÉ Dan te . 

97 

b 

b 
a 

E cw questw basterà d e le mistiwni, de le quali altrw nwn 

dirò; ma qui kiuderò qu esta taza diviJiwne. Il 

7 
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Havendw ne le tre precede:nti diviJiwni trattatw ì de la e:l -
ziwne de le parole cwme de la cwmpwJiziwn dei e:r i e:t e:ziandiw 
de le deJine:nzie lwrw, cioè de la fwrmaziwne dei modi e: d le cwm

binaziwni di essi, p rò è te:mpw di venire a quelle coJe che da 
queste i fwrmanw; ne le quali cwmincierò dai swn tti, C<.ùiDC 
da fwrma più uJitata, e: poi anderò a le ballate, e: didr<.ù a quell 
a le canzwni, e: d'indi ai mandriali e:t ai s r ent Ji; <.ùltre le quali 

cinque fwrme di pwe:mi nwn ne truovw altra e:ssere in uJ <.ù appre: w 
i buoni autwri; quantunque Antoniw di Te:mpw ponga re:gwle 
di rwt<.ùnde:lli e: di motti cwnfe:tti; de li quali (s alcun<.ù li vwrrà 

ufare) pwtrà da eSS<ù Antwniw pre:ndere la f<.ùrma e: l'arte 185 . 

D el w netto. 

Il onettw, il cui nwme nwn u l dir altr<.ù he << cant<.ù picciwlw >>, 

perciò che lj 'antiqui dicevano <c suonw >> a quellw che hoggidì 
kiamiamw <c cantw >>, si cwmpone di due cwmbinaziwni; cioè di 
una di quaternarii e: di una di terzetti; e: la cwmbinaziwne di qua
ternarii i pwne prima, laquale antee:t altri antiqui nwminor<.ùU<.ù 
pie:di, ma nwi per nwn e:quivwcare la kiam rem<.ù ba ; quella 
poi di terzetti, che e i nwminorwnw ve:r i, i pwn s cwnda, e: 
questa nwi parime:nte per nwn e:quivwcar n<.ùminer ffi<.ù olte; 
e: le base wnw swlam n te due, cioè dui quaternarii C<.ùncordi; 
le volte poi parim nte due, cio€ dui terzetti parimente cwncordi. 
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~t mi è: n a cwJw che in alcuni antiqui simi autwri avanti la dà 

di Dante i truovinw qualche swnetti che hannw tre ba e di tre 

quaternarii; nwndimenw, giudicw che queste cwtali ba e nwn 

ianw moltw da imitare, perciò che 'l Petrarca e: Dante e: lj 'altri 

buoni autwri di quella e:tà mai nwn uJorwnw Il nei lwrw swnetti [XXXVII v] 

se nwn due base e: due Yolte; però faremw (cwme ho dettw) che 'l 

wncttw propriamente habbia due ba e di quaternarii e: due 

volte di terzetti. 

De le base. 

Cwminciandw adunque da la prima parte, cioÈ da le base, 

dicw che que te cwmunemente soljwnw e:s ere de la cwmbina

ziwne dritta e:t in tuttw cwncorde del primw modw de quaterna

rii , cio€: a b b a, a b b a; o vcrw de la eu> m binaziwne dritta e:t 

in tuttw cwncorde del quartw modw di quaternarii, cioe: a b a b, 

a b a b; de le quali due orti di base pwnerò dui e:xe:mpi per più 

kiar za, cioÈ unw de le base del primw modw, il quale È in più 

freque:nte uJ w che l'altrw, ma simam n te apò lj'autori de la e:tà 

di Dante e: del P trarca; e: l 'altrw e:xe:mpiw poi sarà de le ba e 

d el dettw quartw m od w; i quali e:xe:mpi swnw tolti , il primw da 

unw wnettw di l\les er Cinw, l'altrw da unw di Dante 186 : 

Se:nza twrrnentw di sw pir nwn vis i, a Ba a prima. 
Nt se:nza veder morte un'hwra tandw b 
Fui, po J eia che i mie: i ocki riguardandw b 

A la b ltate di madonna fi i; a 

Cwmw che nwn credea che tu feri i, a Basa secwnda. 
Amu>r, altrui quando 'l vai luJingand w, b 
, ·t swlw per veder meraviljandw b 

Di cw ì mwrtal lancia il cuor m'apri si . a 

Vede perfe: ttam nte ogni salute, a Ba a prima. 
Chi la mia donna tra le donne vede. b 
Quelle che van cwn le:i wnw tenute a 
Di be:lla grazia a Diw re:nder merce:d . b 

E ua beltate È di tanta virtute a Basa secwnda. 
Che nulla invidia a l'altre ne prwci e:de, b 

Anzi, le facc andar se:cw vestute a 
Di gentileza, d'amu>r e: di fede. b 
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G:>ltre le predette due sorti di ba e ne truovw tre altre, be:nché 

in rarissimw uf w, l'una d e le quali è: de la cwmbinaziwne wbliqua 

[XXXVIII] e: cwncorde, pur Il del predettw quartw modw di quaternarii, 

cioè: a b a b, b a b a; l'al tra è: di mi tiwne del d ttw q uartw modw 

cwl primw, cioè: a b a b, b a a b; la te:rza sorte poi è: de la cwmbina

ziwne wbliqua d el te:rzw modw, cioè: a b b b, b a a a, de le quali 

tre sorti distenderò anchwra l j ' e:xe:mpi, p r dar di lwrw n w tizia 

maggiwre, de li quali e: e:mpi dui ne piljeremw da dui swnetti 

del etrarca e:t il te:rzw da un swnettw di Mes er Cinw 187 : 

In tale tella dui belj'ocki vidi 
Tutti pie:n d'hwnestate e: di dwlceza, 
Che pre:s w a quei d'amwr leggiadri nidi 
Il rniw cuor las w ogn'altra vista pre:za . 

wn si pareggi a le:i qual più s appre:za 
In qualche e:tade, in qualche trani lidi, 

wn chi recò cwn ua vaga belleza 
In Gre:cia affanni, io Troja ultimi stridi. 

wleanw i rnie:i pen ie:r swavemente 
Di lwr wbje:ttw ragiwoare in ie:m , 
Pie:tà 'appres a, e: del tardar si pe:nte, 
For e h or parla eli nwi, o spe:ra o teme; 

Poi che l'ultimw giwrnw, e: l'hwre e:xtre:me 
Spwljar eli le:i que ta vita prefe:nt , 

o trw tatw dal cie:l vede, ode e: se:nte ; 
Altra di le:i nwn m'è: rimaJa spe:me. 

L'anima mia vilmente bigwtita 
De la battalja che la e:nte al cuore, 
Che se la e:nte pur un pocw Amwre 
Più pre: sw a le:i che nwn solja, ella muore. 

Sta cwme quella che nwn ha valwre, 
Ch 'È: per teme:uza de lw cuor partita, 
E chi vedesse cwme la n'è: gita, 
Diria « Per ce:rtw que ti nwn ha ita 3 . 

a Basa prima. 
b 

a 
b 

b Ba a ecwnda. 
a 
b 

a 

a Basa prima. 
b 

a 
b 

b Ba a secwnda. 
a 
a 
b 

a Ba a prima. 
b 
b 
b 

b Ba a ecwnda. 
a 
a 

a 
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De le volte. 

Le volt poi, le quali swnw la cwnda parte dci wnetti, 

po wnw E sere di qualunque cwmbinaziwne di t erzetti , la qua le 

sia in tuttw cwncorde; ma quelle volte che cwmunemente soljwnw 

ES re in frequentissimw uf w wnw di tre cwmbinaziwni, cioè: 

d e la dritta e: de la wbliqua prima del primw modw, che swnw 

a b c, a b c d a b c, b a c e: de la wbliqua del secwndw modw, cioè: 

a b a, b a b; soljwnw a nchwra ufar i, ma nwn freque:ntemente, le 

volte de la cwmbinaziwn dritta del secwndw modw, cioè: a b a, 
ab a , E de la cwmbinaziwnc dritta E de la wbliqua del te:rzw modw, 

cioè a b b, a b b, d ab b, b a a; le volte poi di altre cwmbinaziwni 

che que te rarissime volte si truovanw ufate; p erò iw, per nwn 

E sere troppw lungw, dist enderò swlamente per e:xw1piw le volte 

de le sEi cwmbinaziwni che ho nwminat e, lafciand w stare le altre; 

de le quali parte però ne wnw ne la tErza divifiwne di qu ta 

opera, wve si tratta de le cwmbinaziwni in tuttw cwncordi . Adun

que, il primw e:t il secwndw e:xe:mpiw d e le volte, che swnw de la 

cwmbinaziwne dritta e: d e la wbliqua d l primw modw di t erzetti, 

twrr mw l'unw dal wnettw di Dante, le cu i ba e havemw distefe 

di wpra, il quale cwmincia: << Ved perfettamente ogni salute)) 1 8 , 

e: l 'altrw i twrrà dal swnettw del Petrarca che cwmincia: <<Era 
'l giwrnw ch'al swl i scwlwrarw )) 189 • 

La vis ta sua face ogni co fa humile, 
E nwn fa wl a É; parer piace:n te, 
Ma ciascuna per lEi riceve bwnwre. 

Et è: ne lj'atti uoi tantw gentile, 
Che ne sun la i può r ecare a mente, 
Che nwn wspiri in dwlceza d'amwre. 

a \'olta prima. 
b 

c 
a Volta secwnda. 
b 

c 

Trwvommi Amwr del tt.ttw diJarmatw, a Volta prima. 
Et apErta la via per lj'ocki al cuore, b 

Che di lagr ime wn fatti ufciw E varcw. c 
Però, al miw par r, nwn lji fu hwnwre b Volta e wnda. 

Ferirmi di a tta in quellw statw, a Il 
Et a vw' armata nwo mw trar pur l 'arcw . c 

[X XXV1IIv] 

[XXXIX] 
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Il tcrzw e: quartw e:xe:mpiw d e le volte che wnw de la wm

binaziwne wbliqua e: d la dritta del secwndw modw di terz tti, 

pilj eremo l 'uno dal wnettw di Messer Hwnestw che cwmincia : 

<<Sì m'€ fatta nimica la m rcede )) 190 , e: l'altrw dal sc.m ttw del 

Petrarca che cwmincia: « c wl ciecw de Jir, che ' l cor di tru gge » 191 • 

e per me: la virtù tessa si le:de, a olta prima. 
mwr, che suole ha er pote:nza tanta, b 

Cwm a i grave wffeia nwn prwvede? a 
Se mai cwlje te fruttw di tal pianta, b Volta ecwnda. 

Mandatilme a dir, ch'iw n'ho tal sede, a 

Ch'e tw diiiw tuttw lw cuor mi skianta. b 

Las w nrol so ; ma i cwnwscw i w be:ne a \ olta prima. 
Che per far più dwljw I a la mia vita b 

mwr m'add sse in ì giwjw I a spe:ne. a 
Et hor di quel che ho le:ttw mi wvie:ne, a Volta ecwnda. 

Che nanzi al dl de l'ultima partita b 
Huom beatw kiamar nwn i cwnvie:ne. a 

Il quintw e: se:stw e:xe:mpiw poi de le volte che wnw de la c wm

binaziwne dritta e: d la wbliqua d el te:rzw modw di rz tti, pilje

remw da dui swnetti di Me ser Cinw, le cui ba e havemw di t eJc 

di swpra, l'unw d e li quali cwmincia: << enza twrmentw di w pir 

nwn vis i 1 92 , e: l 'altrw : <<L'anima mia vilmente sbigwtita 1> as. 

Anzi credeva che quandw tu uJci i 
De i bdj'ocki pwrta i dwlzwre, 
E nwn gi fu i amarw e: fìe:r ignwre, 

€ che 'n guii a cwtal tu mi tradissi; 
Che fai -wlaz·w de lw miw dwlwre, 

eg e:ndw u I cir le lagrime dal cuore. 

Per lj'ocki venne la battalja pria, 
Che rupp ogni valwre immantenente, 
Sì che del cwlpw fu trutta la mente. 
Qualunque è: quel che più allegreza se:nte 

ede se lw miw spiritw gir via, 
Di grande ua p ie: tate piangeria. 

a \ o l t a prima. 
b 

b 

a Volta ecwnda. 
b 

b 

a olta prima. Il 
b 

b 

b Volta ecwnda. 
a 
a 
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Del cwngiUngere le volte a le base . 

Vedutw cwme si fwrmanw le base e: le volt . le quali swnw le 

due parti che fannw il wnettw, re:sta a vedere quali volte a quali 

base si d nnw cwngiunaere e:t a che modw vi si cwngiungwnw. 

Dicw ad unque che ciascuna sorte di volte i può indiffere:ntemente 

cwngiungere a qualunque sorte di base che l'huom volja; e: t ale 

cwngiunziwne può e: ere in tre modi; l'unw de li quali i È: che le 

,·olte habbianw le medeJime rime che hannw le base; l'altrw È 

che nwn ne habbianw e nwn parte; Jl te:rzw poJcia fia che le volte 

sianw di rime in tuttw differe:nti da quelle de le base; e: questw 

È: il più freque:nte e:t il più uJitatw mod0l che sia; e:t a l quale wtti

mamente 'accomwda la re:gwla wpradetta, che dice che qualun

que orte di volte si può indiffermtemente a qualunque sorte di 

base cwngiungere; p erciò che, quandw le volte dennw ha\·er e 

tutte le rime de le base, e e volte D0lll ponnw e: sere di niuna de 

le e:1 cwmbinaziwni del primw mod w; cwnciò sia coJa che cia

scuna di e sd habbia tre rime dive:rse, dwve le baJe ne hannw 

se nwn due. l\Ia iw per più kiareza distenderò alcuni e:xe:mpi di 

questi tre modi di cwngiu nziwni, cwminciandw dal primw, nel 

quale (cwme ho dettw) le Yolte hannw l medeJime rime che 

h a nnw le base; e:t c se volte oljwnw e: sere de la cwmbinaziwne 

wbliqua del setwndw mod<,l di tc rzetti, cioÈ: a b a, b a b, ne le qua li 

il primw ve:r w ha le deJine:nzi de l'ultimw ve:r w de le base, cwme 

si può vedere ne lw infrascrittw wnettw di l\Iesser Hwne:stw bw

lwgneJe 104
: 

Sì m'È fatta nimica la mercede, 
Che wl di crudeltà per me: i vanta, 

a 
b 

E s'iw ne piangw, ella ne ride e: c an t a; b 

E 'l dwlwrwfw mal miw nwn mi crede ; a Il 

Ba a prima. 

E che mai nwn fallai cwnwJce e: vede, a Basa secwuda. [XL] 

In ve:r di quella disdegn wJa e: san ta, b 

A cui guiJa ì mena e: sì l'encan ta, b 

E quandw vuoi la pre:nde in la ua rede . a 

Se per me: la ,·irtù te sa i lede, a Volta prima. 
Amwr, che suole haver pwte:nza tanta, b 
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Cwme a l gravi wffeJe nwn prwved ? 
e mai cwlje:ste fruttw di tal pianta 

a 
b olta secwnda. 

1andatilme a dir, ch'iw n'ho tal sede, a 
Ch'e tw diJiw tuttw lw cuor mi skianta. b 

Nel sccwndw modw di c wngiunziwne, ch e € quandw le olt 

hannw se nwn parte de le d Jine:nzie de le base, esse volte so

ljwnw cwmunem ente e: ere d e la cwmbinaziwne dritta d el te:rzw 

modw di terzetti, cio€ a b b, a b b, e: soljwnw havere le deJine:nzie 

del primw ve:rsw cwncordi cwn quelle de l'ultimw ve:r w d e l ba , 

cwme appare ne lw infra crittw swnettw di Me r Cinw da Pi

stoja 196 : 

Una donna mi pa a per la mente, 
Ch'a ripwJar si va de:otrw nel cuor , 
E truova lui di i pocw valwre, 
Che de la ua virtù own È p w se:n te. 

Sl che si parte disdegow J amen te, 
E laJciavi unw spiritw d'amwre, 
Ch'empie l'anima mia ì di dwlwre, 
Che vie:n ne lj'ocki in figura dwle:nte, 

Per dimw trarsi a le:i, che cwnwJce:nte 
Si faccia poJcia de li mie:i martiri; 
Ma nwn può far pie:tà, ch'ella vi miri. 

Però ne vivw scwo wlatamente ; 
E vo penswJw ne li mie:i d Jiri , 
Che swn cwlwr che lie:vanw i sw piri. 

a Ba a prima. 
b 
b 
a 
a Ba a ecwnda. 
b 

b 
a 
a olta prima. 
c 
c 
a Volta ecwnda. 
c 
c 

Il te:rzw modw poi, il quale ha le volte di rime differe:nti da le 

base, È nwtissimw, però nwn di tenderò alcunw e:xe:mpiw di essw; 

[XLv] be:nché qualunque Il vwrrà le volte eh hav mw separatamente di

steJe cwngiungere a le lwrw base, di swpra parimente disteJe, 

trwverà lCJ> e:xe:mpiw di que ta te:rza cwngiunziwne. 

Del ponere dimetri nei swnetti. 

G)ltre di questw € da apere che quantunque i wnetti soljanw 

e:ssere cwmunemente tutti di trimetri, nwndimenw ho advertitw 
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m essi alcuna volta ritrwvarsi dimetri, cwme swnw m dui swnetti 

di Messer Cinw, l'unw de li quali ha dui dimetri per basa e: dui 

per volta; l'altrw poi v'ha pur dui dimetri per basa, ma unw 

wlw per volta; e:t anchwra ho v dutw unw swnettw di Panta

lewne da Rw fan w che è: tuttw di dimetri; lawnde si può sicura

mente dire che nel wnettw si ponnw mettere quanti dimetri 

vuole, pur che si servi la re:gwla detta ne le cwm binaziwni; cioè: 

che quanti dimetri ha l 'una de le base, tanti n e habbia l'a ltra, 

e:t in quelli mede fimi luoghi , e: cwsì pari mente i faccia ne le volte; 

di che per più kiareza distenderò unw de lj'allegati S<0netti d i l\1es-

er Cinw 196 : 

Iw prie:gw, donna mia, 
Lw cuor ge:ntile ch'È: nel YO~trw cuore, 
Che da morte d'Amwre 
l\ fi scampi, tandw in vostra signwria. 

E per ua cwrteJia 
Lw può be:n fare e:nza uJcire fuore, 
Che nwn disdice hwnwre 
Sembiante alcun, che di pie:tate ia. 

Iw mi tarò, gentil donna, di pocw 
Lungamente in gioia, 
~CJ)I1 sì , che tuttavia nwn arda in fuocw; 

Ma standwmi cwsì, pur ch'iw nw1 muoja, 
\ 'errò di radw in Iuocw, 
Che de lw miw veder vi faccia noja. 

Di a lcune altre sorti di swnetti. 

Altre sorti anchwra di swnetti uforwnw alcuni antiqui, ne' 

quali interpw ll ne:ndw dui dimetri per ciafcuna ba fa, facevanw [XLI] 

esse divenire di senarii ; e: cwsì interpwne:ndw n e le volte pari

mente unw o ver dui dimetri p er una, le facevanw di quaternarii 

o di quinarii; cwme qu el swnettw di Dante che cwrnincia a 7 : 

O vwi, che per la via d'Amwr pa ate, 
Attendete e: guarda te, 
Se lj'È: dwlwr alcun quant'È: 'l miw grave, 
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e: quellw di uittwn d' Arezw eh cwmincia: << Dile:ttw, e: carw 
miw nuovw valwre >> 19 , e:t altri rnwlti; E questi tali swnetti kia

mavanw swnetti dwppi; e:t accwrdavanw l rime dei dimetri in

t rposti cwn le rime di quel ve:r w d l quaternariw o del terzettw 
che lj'Era apprE w . Ma quandw i dim tri o manometri eh 1 

interpwnevanw eranw cwncordi fra é, e: nwn a le rim dei qua
ternarii, alhwra i kiama anw swnetti audati; il che facevanw 

anchwra n le ba e de le canzwni, cwme in quella di Guidw a al
canti che cwmin ia: << m'h i d l tuttw wbliatw merc de >> 199 , 

e:t in quella di M. inw che cwmincia: << Iw mi wn tuttw datw a 

tragger orw >> 200 • 1a l'uJw di qu ti tali wn tti, cwsì caudati cwme 
dwppi, fu dwpw ante in tuttw abbandwnatw; perciò che nwn 
. wnw capaci di mwlta vagheza; cwme anchwra nwn swnw va bi 

qu Ili wnetti h hanno unw o dui twrnelli; cioÈ che dwpw le 

v lte hannw unw o dui rimetri aggiunti, cwme swnw alcuni w

netti del Bwccacciw; e: talhwra in detti twrnelli È unw dimetrw 
tra le volte E li dui trimetri; il che uf' mwltw il Burkidlw: ma 
iw nwn voljw trattar de le c fe che wnw state dai buoni autwri 
chifat . ; p rò laJcie:rò nwn wlam nte tutti questi da cantw ma 

anchwra i wnetti r epetiti, i retrwgradi, lj'incatenati, i s mili t -
rati e: lj 'altri, dei quali ntoniw di TEmpw tratta diffuJamente, 
e: venirò a le ballat . 

De le ballate. 

Le ballate c.mw canzwni che anticam nte si balla anw, cwm 
[XLiv] il nwme Il lwrw dimwstra, le quali, quantunque si cwmponganw 

di due cwmbiuaziwni, cwme i c.metti, ni ntedimenw hannw assai 
più largheza di lwrw; perciò che (wl tre che ricevenw più varietà 
ne le cwmbinaziwm) hannw anchwra altrw wrdine in e e. La 
varietà che rice enw si È che nei swnetti la lwrw prima cwmbi
naziwne, che si dimanda ba e, può E r wlamente di quaternarii 
cwncordi, e: la cwnda, che i nomina v lt , nwn può E re d'altrw 
che di terzetti cwncordi; ma ne le ballate, la ripreJa e: la volta 
(che swnw la lwrw prima cwmbinaziwn ) uole e:ssere nwn wla
mente di quat rnarii cwncordi, ma di coppie, di terzetti, di quinarii 
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E di enaru, cumc rdi cwme in parte discordi , E t.alhwra e ne 

truo\·a nw di unità; e: cw ì pa ri mente uole E ere di unità, coppie , 

tcrzetti e: quaternarii la lwrw ec wnda cwmbinaziwne, che i di

manda mutaziwni, cwme a uo luogw di ·tintam ntc si vederà . 

L' wrdine poi d e le ba lla te varia da q uellw d i . w netti in q uestw 

mod e<>: che i wnett i hannw nel p ri mw luogw la lwrw cwmbina

ziwne di quaternarii in t gra ~ cwngiunta, cio~ l ' base; dietrw a 

le quali vi~n l 'altra Cu>mbinaz iwne di terzctti, cioè: le \·olte ; ma 

le ballate hann(·J ne l prim0> luouw la metà dc la prima lwrw cwm

b inaziw ne, la quale i kiama ripr Ja; die:trw a la quale sùbitw 

viEn la secwnda lwrw cwm binaziwne integra E cwngiun ta, la quale 

i kiama mutaziwni; d0Jpw le quali eguita l'altra metà de la prima 

cwmbinaziwne, la quale si dimanda volta. Lawnde adviEne che 

le ballate hann0> in principiw la ripreJa, in mEçw le m utaz iwni 

e:t in fine la \'Olta. ~la nwi per dikiarire mdjw oani co fa che ha\·emw 

d etta, più partitam cnte n tratteremw; e: cwminciaremw da le 

ballate che hannw le ripreJe di coppie; E poi anclcremw a quell 

che l 'hannw de terzetti; e: u cc i va m n te a l'altre, wggiu ngsndw 

in tu tti lj 'ExEmpi wpportuni a la cwgniziwnc òi c e. 

De le ballate p icciwle. 

L ballate adu nque che hannw le riprefe d i coppie, e: wn(ù 

da Ant0micù d i TEmpw <<ballate picciwle ,> nw minat e 201 , pos wnw 

havere ~ se riprefe o del prim w modw di coppie o d el secwnd w, 

c i o~ a b o verw a a; le Il mutaziwni p oi solj wnw E ere cwm un - [XLII : 

mente di coppie, cioè: d i q ual i volj a de le cwmbinaziwni cwn-

cord i del prim w modw, che swnw a b, a b e:t a b, b a; la volta poi, 

che è: l 'altra metà de la prima cwm binaziwne, dw E ere simile a 

l 'alt r a ua metà, cioè: a la rip reJa ne la q uantità E q ualit à dei 

usi, e:t a nche ne le ultime definmzie, e la cwncat enaziwne nwn 

la imped iJce; E c wncat naz iwne, d icw, q uand 0J il p rimw VEr w 

d e la volta s'accorda ne le definwzie cwn l'ultim w d e le m uta

ziwni. :i\Ia per più kiareza di qu e tw distenderò d ui EXEmpi di bal

late p icciwle, l ' una d le q ua li ha la r ipre Ja di a b, primw modw 



[XLI Iv] 

IO G. G. TRI SI O 

di coppie, E le mutaziwni di c d, d c, cwmbinaziwn wbliqua d l 

dettw primw modw, E la olta di e a, pur d l dettw primw modw, 

SEnza wncatenaziwnE; l'altra poi ha la ripreJa di a a secwndw 

modw di coppie, e: le mutaziwni di c d, c d, cwmbinaziwne dritta 

del primw m od w; ma la olta è di d a, primw modw, e: nwn è del 

·ecwndw, cwme la ripr Ja, per la cwncatenaziwne 202 : 

Iw wtw il summw be:ne, a Ripre a. 
Tal donna tiEne giwiwfw lw miw cuore. b 

Lw uw valwre, cwl cwrteJe a pe: ttw, c 1utaziwn prima. 
Lw gran dilEttw, mi fa le:i servire; d 

E forte mi cwnte:nta il miw deJire, d Mutaziwn wnda. 
wl che tegnire mi d gni suggettw. c 
P rò mi re:ndw a qu Ila e olta. 

De:a nwve:lla, a cui m'ba datw amwre. a 

Et in que ta ballata t da nwtare che nel secwnd w va w de la 

ripreJa, << tie:ne 1>, rima de la se:ttima cefura, si cwncorda cwn 

<< be:ne 1>, define:nzia; cw ì ne la volta << nwve:lla 1>, rima de la quinta 

c fura d el secwndw ve:r w, si cwncorda cwn <<quella 1>, che è d Ji

ne:nzia del primw ; ne la qual volta è anchwra il dimetrw nel primw 

luocw, sì cwme ne la ripr Ja; l quali cofe kiaramente dimw

stranw che la riprefa e: la volta wnw una cwmbinaziwne. 

Hora v gniamw a l'altrw e:xEmpiw, il quale t di una ballata di 

Francw acchetti 203 , che fu ai tEmpi del Petrarca: Il 

Questa che 'l cuor m'acce:nde, a Riprefa. 
Cwl cuor mi fugge e: cwn lj'ocki mi pre:nde. a 

Vaga de la mia pena b ilut. prima. 
Ognbwr i fa; perché cwn dwlce guardw c 

Al uw diJiw mi mena, b Mut. ecwnda. 
Mw trandw darmi quel che se:mpre è tardw; c 

Cwsì cwnsumw e:t ardw, 
Segue:ndw chi mi guida e: chi m'offe:nde. 

De le ballate meçane. 

c 
a 

Volta. 

Le ballate poi che hannw le ripreJe di terzetti E swnw dal dettw 

Antoniw di Te:mpw kiamate «ballate meçane 1> 204, soljwnw cwmu-
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n emente haYere dette ripreJe o di a b a, secwndw modw, o di 

a b b, te:rçw modw di t erzetti, il quale t e:rzw modw inverw È il pro

priw di tali balla te. L e mutaziwni poi swnw cwmunemente o di 

coppie o di terzetti; e: se swnw di coppie, ponnw e: -ere di qualun

que de le due cwmbinaziwni cwncordi del primw m od w ; cwsì 

anchw e swnw di terze t ti , ponnw e:ssere di tu t te le cwm bina ziwni 

di essi, ma c wmunem ente solj wnw e:ssere o de la dritta, o de la 

wbliqua prima del primw modw; cioÈ di a b c, a b c, o verw d i 

a b c, b a c; dinwtandw p rò che a ciascuna ripreJa. si può cwn

giungere qua l si volj a d c le predette m utaziwni, o d i coppie o 

di terzetti . La volta p oi de:e e:s ere ne la quantità e: q ualità dci 

ve:rsi imile a la ripreJa, ma ne le dcJine:nzie de:e acc wrdar i cwn 

le:i a lmenw n e l ' ultima e:t in quella che ad e sa ultima cwrri pwnde, 

se la cwncatenaziwne nwn la impediJce. l\la per più ki a reza de 

le wpradette cofe distenderò alcuni e: xsmpi; de li quoJ i il primw 

sarà di una balla ta di 1\fcsser Cinw, la quale ha la ripreJa di a 

b b, t erzw modw di t erzetti, e: le m uta zÌ(ù11Ì d i c d, c d, cwmbina 

ziwne dritta d el p r imw modw di coppie, e: la volta pur del dettw 

te:rzw mod(ù 205 : 

Donna, la pie: tate, 
Che vi dimandan tut ti i mie:i swspiri, 
È swl che vi degniate ch'iw vi miri. 

Iw temw ì il di degnw, 

a 

b Il 
b 
c 

RipreJa. 

Mut. prima. 
Che vwi mw trate incwntr'al mirar miw, d 

Che a v der nwn vi ve:gn w, 
E mwrronne ì grande n'ho 'l dif iw. 

Dunque mcrd, per Diw. 
Di vede r ·wl ch'i' apaghe i rnie:i deJiri, 
La vostra grande alteza nwn s'adiri . 

c i\I u t. ecwnda. 
d 

d Volta. 
b 

b 

L'altrw e:xe:mpiw sarà di una b alla t a del P etrarca, la quale ha 

la ripreJa e: la volta pur del te:rzw m od w di t erzetti, e: le mutaziwni 

di c d e, d c e, cwmbinaziume wbliqua prima d el primw modw 206 : 

Amwr quandw fiwria a 
l\'Iia spe:ne e: 'l guidardwn d'ogni mia fede, b 
Tolta m'È quella wnde attendea mercede. b 

Ahi di pie: tata morte, ahi crudel vita ! c 

RipreJa. 

Mut. prima. 

[XLIII ] 
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L'una m'ha po tw in dolja, 
E mie peranze acerbam nt ha pent . 
L'altra mi tie:n qua giù wntra mja volja; 
E le:i, che se n'€ gita, 

cguir nwn pos w, ch'ella n wl cwn_e:n te. 
Ma pur ognhwr preJe:nte 

el me:çw del miw cuor madonna ie:d , 
E quale € la mia vita, ila se 'l v de. 

d 

e 
d Mut. ecwnda. 
c 
e 
e Volta. 
b 
b 

Parmi dwpw qu due di di tendere due altre ballat , che 
hannw la ripreJa di a b a, ecwnd w modw di ter zetti, l 'una de le 
quali ha la volta simil a la ripreJa, cio~ del d ttw secwndw mod w. 
L'altra per la cwncat naziwne fa div nir la sua olta di a b c, 
primw modw di t rzetti 207 : 

Quandw sp ckiate donna il vo trw vifw , 
Il cuor del o trw ervw 

edete come € fattw e: cwm € mifw. 
Cwme d l iJw a speckiw ogni b 11 za 

Vi si mwstra cwmpiuta, 
Cwsl fwrmat 'l cuor de la kiareza, 

Quella cw i difiw fi ocki sentuta; 
Si che nwn € fatteza 
• el ifw be:l che 'n lui nwn ia duta; 

Wnde l'hwne:stw guardw e: 'l dwlc rifw, 
Cwn la forza d'amwre, 
Il ti e:n in quel, da lui e:mpre di ifw . 

Del Bwccacciw 2 os : 

Iw wn i vaga de la mia b ll za, 
Che d'altrw amwr già mai 

wn curerò, nt credw haver va heza. 
Iw veggiw in quetla, o nhwra h'iw mi pe:cki w, 

Quel be:n che fa cwnte:ntw l'in telle: ttw ; 
é accide:nte nuovw o penfie:r veckiw 

Mi può privar de i carw dil e: ttw ; 
Quale altrw adtmque piacevwle wgge: ttw 

Pwtre:i veder già mai, 

a RipreJa. 
b 
a 
c Mut. prima. 

d Il 
c 
d Mut. secwnda. 
c 
d 

a 
e 
a 

a 
b 
a 

olta. 

RipreJa. 

c 1ut. prima. 
d 
c Mut. secwnda. 
d 
d 

b 

olta. 

Che mi mette e in cuor nuova agbeza? a 
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Truovansi anchwra alcune balla t e meçane (benché ra ri , ime) 

che hannw le riprefe del quartw o: del quin w mod w di t rzetti, 

cwme è; quella di Guittwn d' Arezw che cwmincia: << H oimè:, donna 

amwrwfa 1> 209 , la quale ha la riprefa del qu ar tCJ> modw, o: qu lla 

di . 'le ser Cinw che cwmincia: <t I piu belj 'ocki , che luce er 

mai 1> 210 , la quale ha la riprcJa del quintw modCJ>; lj 'o:xsmpi dc 

le quali nwn distend rò altrimente per o:sscr di lwrw fatta m cn

ziwnc ne la to:rza divifiwnc. 

D ballate arandi. 

Ma le ballate che hannw le riprefc di quat rnarii e: dal dettw 

ntoniw swnw dett <<ballate grandi •> 211 , soljwnw cwmunemente 

ha e:re esse riprefe o di abba, primw modw, o di ab b c, secwndw 

modw di quaternarii. Le muta ziwni poi p nnw e: ere o di coppie, 

o di Il t erzetti o di quatcrnarii; e: e sarann (ù di oppie o di ter- [XLI\'] 

zetti, sarannw de la m defima ragiwne che swnw quelle che ha-

vemw dettw di swpra ne le meçane; ma se arannw di q uater-

n arii, arannw cwmunemente di a b b c, a b b c, cwmbina ziwne 

dritta, e: di a b b c, b a a c, wbliqua prima del · cwndw modw; 

e:t alcune e ne truovanw (be:nché rari sime) de la cwmbinaziwne 

wbliqua sec wnda d l dettw sec wndw rnodw, e: de la wbliqua cl l 

primw, e: de la dritta d l se:ttirnw, e: for c d 'a ltr . La volta da poi 

arà simile a la ripreJa ne la quantità e: qualità dei ve:rsi, ma ne le 

d eJine:nzie basterà che si wncordi cwn la rima cl l 'ultimw v e:r w 

de la ripreJa, e:t anchwra CCJ>D quella che ad a cwrrespwnde, salvw 

che la cwncatenaziwne nwn la impediJca. L a wncle per più kiareza 

eli quellw che ho cl ttw distenderò quatt.rw ballate, l'una de l 

quali harà la ripreJa del prirnw modw di quat rnarii, e: le muta

ziwni di coppie; l 'altra l 'harà del secwndw modw e: le mutaziwni 

di terz ti.i; la terza h arà la riprefa pur del primw modw, ma le 

mutaziwni sarannw di q uaternarii; la quarta poi harà la ripreJa 

p arim nt del primw modw, ma le mutaziwni saranno di i.erzetti, 

e: nwn h arà cwncatenaziwnc ne la volta cwme ha la prima e: la 

te:rza. 
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Di 1es er Guidw 

Nwve:lla gioja il cuore 
Mi muove d'allegreza, 
Per la swmma dwlceza 

wvellw 212 : 

a 
b 
b 

Che tutt'hwr se:ntw per grazia d'amwre . a 
Più d'altrw amante mi deg iw allegrare c 

E star se:mpre giwi w fw, d 

RipreJa. 

Mut. prima. 

Ch'amwr per grazia m'ha fattw mwntare 
In statw dignitwJw, 

c Mut. ecwnda. 
d 

Et ha datw ripofw 
Al mi w grave languire, 
Face:ndwmi sentire 

d 

e 
e 

Volta. 

Cwn cwnwfce:nza il suw gentil valwr . a Il 

Di Messer Ci n w 21a. 

Quantw più :fiJw mirw le belleze 
Che fan piacer cwste:i, 
Amwr tantw per le:i 
M'ince:nde più di wverkiw martirw. 

a 

b 
b 
c 

Parmi vedere in le:i, quandw la guardw, d 
Tutt'hwr nuova belleza, 
Che porae a lj'ocki mie:i nuovw piacere. 

Alhwr mi giugne Amwr cwn un uw dardw, 
E cwn tanta dwlceza 
Mi fe:re il cuor, eh ei nwn si può tenere, 

Che del cwlpw nwn grid , e: dica : « O ocki, 
Per lw vo trw mirare 
Mi veggiw twrmen tar e 
Tantw, ch'iw e:ntw l'ultimw w pirw t . 

Del Petrarca 214 • 

e 

f 
d 

e 

f 
g 
h 

h 
c 

Di te:mpw in te:mpw mi i fa me:n dura a 
L'ange:lica figura e: 'l dwl e riJw, b 
E l 'aria del bel vi f w b 
E de lj'ocki leggiadri men wscura. a 

RipreJa. 

1ut. prima. 

Mut. secwnda. 

olta. 

RipreJa. 
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Che fa nnw mEcw homai que··ti w piri 
Che naJcean di d wlwre, 
E mw travan di fuore 

c 
d 
d 

La mia angwJciwJa s di · perata ,-ita? e 

Mut. prima. 

S'adviw che lj'ocki in quella parte giri c :\Iut. ecwnda. 
Per acquettar il cuore, 
Parmi vedere Amùlre 
~'lantener mia ragiwne, e: darmi aita ; 

NÉ però truo,·w anc hwr guErra finita, 
NÉ tranquillw ogni tatùl del cuor miw, 
Ché più m'arde 'l diJiw, 
Quanlw più la p ranza m'as icura. 

Di Mes er Girardw da Castdlw 215 • 

:\1adonna, lw cwral diJiw ch'i ù) portw 
X el più dwls nte C11ore 
Che mai e n ti'> ·e amwre, 
1i tringe sì ch'iw vwrn:i e:sser mortw. 

Cwsì piaces e a Diw che mortw fw s i 

d 
d 
e 
e 

f 
f 
a Il 

a 

b 

b 
a 

c 
Quandw m'inamwrai cwn tanta fede, d 

E ì lw miw cuor me· si in abbandwnw. e 

\ 'olta. 

RipreJa. 

Mut. prima. 

Perché cwn t an t a purità mi m o i, 
Crcde:ndw per pi.Età truovar merc dc, 

c Mut. ecwn da. 
d 

Ch'ogni tatw d'amwr mi parea buonw. e 
Ma hor la pena mia m'ha fatt (t) a ortw, a \'olta. 

Ch d i w swnw sdegnatw; f 
Poi vwi nwn par p ccatw, f 
Che e: rvw sì fede! riceva tortw . a 

Truovan i anchwra balla te grandi ch e h a nnw la ri prefa del 

quartw e: d e l ' wttav w E de l ' und Ecimw E d e l quartwdEcimw mod w 

di quaterna rii , E fo r se d'a ltri ; de li quali pwnerò lw EXe:mpiw Sùllw 

d e l quartw mod w, c ioe: a b a b, che È una b a lla ta di M esser Guid w 

N cù ve:llw 216 ; E lajcie:rò da cantw lj 'altri, ì p e rch é swnw tati in 

p a rte disteJi n e la tErza div iJiwne, cwme ez ia ndiw che nwn re:putw 

che sianw moltw da imita r e . 

1adonna, per virtu te a RipreJa. 
D'amwr la pe:na m'È: gioia, pen andw b 

8 

[XLV] 
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Che giustw affannw fa dwlce alute, a 
E Empre ive quel che more amandw. b 

Quest'È: la vita E 'l bEn per b'iw vi Er w; c Mut. prima. 
E per che 'l vostrw wrgoliw Amwr nwn parte d 
Dal cuor, ma pur inalza il suw pwtEr ; 

Che 'l miw ervir cw'l bwn penJier cwmparte 
In vo tr hwnwr, per cui diJiw cwn e:r w; 
E quantw vi cwntEnta m 'è: in piacere. 

Di vwi cw i vwler 
M'è: tantw d'allegreza, imaginandw 
Che wl bwntate fa 'l ser ir valere, 
Nel qual dilEttw ognhwr vo pur mwntaodw. 

e 
d Iu t . ecwnda. 
c 
e 
e olta. Il 
b 
e 
b 

i ponnw parimente kiamar ballat grandi quell che hannw 
le ripr Je E volte di quinarii E di senarii, le quali i fwrmanw 
cwn la medeJima ragiwne che l'altre, se nwn che nwn vi ho 
vedute mutaziwni di quaternarii E menw di quinarii o enarii; 

E credw che questw habbianw fattw piu p r fuggire la lwngheza 
che p r ragiwne alcuna che 'l vic:ti; de l quali ballate di tend rò 
dui e:XEmpi, cwmeché rari simi se ne ruovinw; l'unw de li quali 
arà una ballata di Messer Cinw 211 , che hara la ripr Ja E volta 

di quinarii E le mutaziwni di terzetti; l 'altrw arà una ballata di 
Guidw Cavalcanti 218, che harà la ripreJa E volta di senari i e: le 
mutaziwni di coppie. 

Amwr, che ha mes w in gioja Lw miw cuor , a 
Di vwi, gentil Me sere, 
Mi fa in gran benignanza wrmwn t are; 
Et iw nwl vuo' celare, 

b 
c 
c 
d 

RipreJa. 

Cwme le donne per temenza fannw. 
mwr mi tiEne in tanta icuranza 

Che fra Le donne dicw 'l miw vwl r , 
Cwme di wi, Messer, sw inamwrata; 

E cwme in gioja mia cwnJideranza 

e Mut. prima. 
b 

f 

Mw trw, che per sembianti il fo par r 
A vwi, gentil Mes ere, a ui wn data. 

e Mut. e wnda. 
b 

f 
E s'altra donna cwntra 'l miw tal ntw g \ olta . 

wlesse adwp rare, c 
wn pznsi mai cwn altra donna gir h 

Et iw lw fo sentire h 

A chi di vwi mi vwle se far dannw. d 
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Secwndw €Xe:mp1w. 

Perch'iw nwn sperw di twrnar già mai, a Riprefa. 
Ballatetta, in Twscana, b 

Va tu cwrteJe e: piana b 

Drittw a la donna mia, 
Che per sua cwrteJia 
Ti farà mwltw hwnwre. 

Tu pwrterai nwvelle di wsp1n, 
Pie:ne di dolja E di mwlta paura. 

Ma guarda che perswna nwn ti miri, 
Che sia nimica di gen til natura. 

Cbé ce:r tw, per la mia diJaven tura, 
Tu saresti cwnteJa, 
Tantw da le:i ripreJa 
Che mi sarEbbe angwJcia; 
Dwpw la morte pofcia 
Piantw E D<ùVd dwlwre. 

De le ballate rmrume. 

c 
c 
d 

e 

l 
Mut. prima. 

e 1\fut. secwnda. 
l 
l 
g 
g 

h 

h 

d 

Volta. 

Wltre le predette cinque sorti di ballate Antoniw di Tm1pw 

ne pone un 'altra, la quale essw kiama <<ballate minime,. 219 ; e: 

swnw di unità, cio€ hannw la ripreJa di unw ve:rsw S<ùlw, o dimetrw 

o trimetrw che 'l sia; e: le mutaziwni di dui altri ve:rsi simili tra 

sÉ e: ne le deJinwzie cwncordi. La volta poi È di unw ve:rsw simile 

a la ripreJa e: cwn essa cwncorde; ma perciò che e:sswdw tali bal

late simplici verre:bben<ù ad e:ssere di un quaternariw d el primw 

modw; però r arw se ne truovanw, ché 'l più de le volte S<ùnw re

plicate; de le quali lw EXe:mpiw sarà questw che ha una replica

zi w ne swla 220 : 

Nwn perde:i spene mai nel rniw t(ùrmentw, 
1'\É pazi e:nzia ne l'alirui dureza, 
Et h<ùr ne l'incredibile dwlceza 
De la nuova pidà nwn mi cwnte:ntw. 

a RipreJa. 
b Mut. prima. 
b Mut. sec<ùnda. 
a \ 'olta. 

[XLVI] 
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Replicazic.me. 

Se ben ma giwr pi cere al piacer miw 
Aggiunger nwn i può, pur il diJiw 
Ne vwrrebbe anchwr più di qu l ch'iw e:ntw. 

De le ballate replicate. 

c Mut. prima. 
c Mut. secwnda. 
a alta. Il 

Have:ndw fatta menziwne de le ballate replicate, le quali Guit

twn d 'Arezw kiama spingate 221, a me: pare cwnvenevwle coJa 

di dire e cwme i hannw a replicare e quandw. De:nnwsi adunque 

replicar quandw, fwrnita la ballata implice, la coJa eh in h:i 

si tratta rice:rca qualche più di lungheza; lawnde si solj wnw r e

plicare le mutaziwni e: la olta di essa, e: fannwsi a modw di tan

zie; de le quali e ne fannw una, due e: più, secwndw che la ma

te:ria richie:de . E d tte mutaziwni che i h annw a replicare dennw 

be:n essere de la medeJima quantità e: qualità di ve:rsi e: de la 

medeJima cwmbinaziwne che le prime, ma di define:nzie dive:r e ; 

il che nwn advim però ne le volte, le quali, wltre che dennw e: sere 

del medefimw modw e de la m defima qualità e quantità di ver i 
che la volta prima, dennw anchwra hav re sempre le deJinenzie 

o in tuttw o in parte cwn la riprefa cwncordi, cioè in quel modw 
che essa volta prima vi si cwncorda. Ma per dikiarire mdjw quellw 

che ho dettw swgaiungerò dui exempi, l'unw de li quali arà di una 

ballata meçana che habbia se nwn una replicaziwne ; l'altrw di 

una grand che n'habbia più; e lw exempiw de la ballata m çana 
e replicata fia questw del Petrarca 222: 

Perché quel che mi tras e ad amar prima, 
ltrui cwlpa mi tolja, 

Del miw fermw vwler già nwn mi olja. 
Tra le k.iome de l'or na cwJe il Iacciw, 

Al qual mi trin 'Amwre, 
E da' bdj'ocki mo e il freddw giacciw, 

Che mi pas ò nel cuore 
Cwn la irtù d'un subitw plendwr , 

Che d'ogni altra ua olja 
wl rimembrandw anchwr l'anima polja. 

a 
b 

b 

RipreJa. 

c [ut. prima. 
d 

c 1ut. ecwnda. 
d 
d Volta. 
b 

b 
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Replicazi w n e . 

T olta m't poi di que· biwndi capelli 
La sw , la d wlce vista; 

E 'l volger di duo lumi hwn c: ti E bEl li 
Cwl suw fu ggir m'attris ta; 

Ma perché be:n mwre:nd w hwnwr 'acqui ta , 
Per morte nz per dolja 
::\'wn \ 'O ' che da tal nodw Amwr mi Jciolja. 

117 

e l\lu t. prima. 

f 
e r u t. sccwnda. U 

f 
f 
b 

b 

\'olta. 

L'altrw e:xe:mp1w pOI d la ballata grande e: r eplicata sarà quc
s tw di Dante 223 : 

Ballata, i' vo' che tu ritruovi Amwre, 
E cwn lui v ade a madonna da v an te; 

ì che la scuJa mia, la qual tu can te, 
Ragiwni poi cwn lc:i lw miw sign wre. 

Tu vai , balla ta , si cwrtesemen te 
Che se:nza cwmpagn ia 
Dwvresti in tutte parti haver ardire . 

Ma, se vuoli andar sicur amente, 
Ritruova l'amwr pria, 
Che forse nwn È: ben e:n za lui gi re. 

Però che quella che ti deve udire, 
Sì cwme i w credw, È vc:r di mc: adi rata ; 
Se tu da lui nwn fw si accwmpagnata 
Leggieramente ti faria dj sn wre. 

R e plicaziwn prima. 

Cwn dwlce suonw, quandw se:i cwn lw, 
Cwmjncia e te parole 
Appressw che ha\·erai ki c: ta pi c:tate . 

« Madonn a, qu elji be mi manda a vui, 
Quandw vi piaccia, vuole, 
Sed elji ha scuJa, che vwi la intendiate. 

Amwre È qtù, che per vo tra beltate, 
Lw face cwrn e vuoi vis ta cangiare ; 
Dunque perché lji faccia altrui guardare 
Pcn ate che però nwn muta il cuore~. 

a 
b 

b 
a 

c 
d 

e 

RipreJa. 

1\Iu t. prima. 

c l\1 u t. ecwnda. 
d 

e 
e 

f 
f 
a 

g 

h 
i 

\'olta. 

Mut. prima. 

g Mut. secwnda. 
h 
i 
i 
k 
k 

a 

Volta. 

[XLVII] 
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Replicaziwn ecwnda. 

Dilji, « 1adonna lw suw cuore €: tatw 
Cwn si fermata fede 
Che 'n vwi servir ha prwntw ogni p n ie:rw. 

To tw fu vostrw e: mai nwn s'€ smagatw •· 
ed ella nwn te 'l crede, 

Di' che dwmandi Amwr, ed elji €: verw. 
Et a la fine falji humil pregbie:rw; 

Lw perdwnare se lji fw a noja, 
Che mi cwmandi per mes w ch'iw muoja, 
E vedrassi ubidir buon ervidwr . 

Replicaziwn te:rza. 

E di' a cwlui ch'€ d'ogni pie:tà kiave, 
Avanti che sdwne:i, 
Che li aprà cwntar mia ragiwn buona. 

t Per grazia de la mia nota wave 
Riman tu qui cwn le:i, 

m 
tl 

Mut. prirna.IJ 

l Mut. secwnda. 
m 
H 

H 

o 

o 
a 

olta. 

p Mut. prima. 
q 
1' 

p Mut. secwnda. 
q 

E del tu w servw ciò che vuoi ragiwna; r 
E 'ella per suw prie:gw li perdwna, r 

Fa che lji annunci un be:l embiante in pace •· s 
Gentil ballata mia, quandw ti piace s 
Muovi in quel puntw, che tu n'baggi bwnwre. a 

De le ballate che hannw due volte. 

olta. 

Ultimamente € da sapere che qua ntunque le r egwle e: lj'e:xe:mpi 

detti di swpra dinotanw che le mutaziwni soljanw e:s er e equali 

di ve:rsi o minwri de le riprefe - io€ se la riprefa € di quater

narii, le mutaziwni solj wnw e:s ere di quaternarii o terzetti o cop

pie; e: se detta riprefa È: di t erzetti, le mutaziwni soljwnw e: ere 

di t erze:tti o coppie; e: cwsì de l'altre - , dicw, adunqu , che 

questa c fa alcuna volta si truova altrimenti; perciò che talhwra 

le riprefe swnw di coppie e: le mutaziwni di t erzetti; cwme in quella 

ballata di Guittwn d' Arezc.> che cwmincia: « Be:ne nwvellamente 
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m'have Amwre » 224 . La wnde p nnw ESSere parimente le ripreJe 

di terzetti E le mutaziwni di quat ernarii , il che nwi havemw fattw 

in alcune no tre ballate. Anchwra Il E buonw sapere che lji a n- [XLVIII 

tiqui cantwri (cwmc dice Antoniw di TEmpw) 225 i quali cantavanw 

dette ballat , dwpw le mutaziwni E la volta, ciot finita di cantare 

la ballata, rican tavanw la ripreJa, il p erché (cwme credw) acqui-

tò sì fattw nw me; E per que tw anchwra in e a tErmina nwn 

swlamente la cwnstruziwne, ma il SETI w. La wnde alcu ni cwmpwJi

twri , acciò che detta ripreJa nwn i ricanta se, ne cwmpwnevanw 

un'altra didrw a la ballata, cwme si vede in qu Ila di Guittwn 

d'Arezw che cwmincia: << VEckia vczata 1> 226 , d in quella di Messer 

Cinw che cwmincia: <<Li più bdj'ocki che lucess r mai1> 227 , d 

in quell 'altra che cwmincia: <<I w nwn dimandw Amwre )) 22 , le 

quali due ultime, p er più kiarcza, distenderò qui di swttw: 

Li più bElj'ocki che luce ·se r mai, 
H oimÈ, la sw laJciai; 
Ancider mi devea qu and'i l pen ai . 

a 

a 

a 

RipreJa. 

BEn mi devea ancidere i' tessw, 
Cwme fe' Didw quandw quellw En Ea 
Lji laJciò tant'amwre; 

b Mu t. prima. 
c 
d 

Ch 'Era preJs nte E fecemi lwntanw 
Da quella gioja che più mi dilEtta 
Ch e nulla creatura. 

e fut. secwnda. 

Partirsi da cwsì bdlw splendwre! 

l 
g 
d 

Dwv'iw tantw fallai , a 

Che n wn È cwlpa da pa a r per guai. a 

Volta secwnda in vece di ripre Ja. 

HoimÈ, più bdla d'ogni altra figura; g 
Perché tant w peccai, a 

Che nulla pena mi twrmenta as a i. a 

Volta. 

Qui swnw due volte, l'una de le quali, cioè: la prima, accorda il 

primw suw vErsw cwn l 'ultimw de la prima mutaziwne, e la se

Cc.dn da, che È: in luogw de la ripr Ja, accorda il primw suw va w 

cwn l'ultimw d e la ecwnda mutaziwne; le quali mutaziwni swnw 
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anchwra di c wmbinaziwne discord del primw modw di t rzetti , 

[XLVIllvJ coJa la quale nwn ho piu v eduta in niunw Il e nwn la giudicw 

mwltw d a inùtar , p er iò he tut le altr mutaziwni swnw di 

cwmbinaziwni in tuttw cwncordi . L'a ltrw e:xe:mpiw è qu stw, Et è 
di una ballata r plicata. 

LXLlXJ 

Iw own dimaodw, Amwre, 
Fuor che pwt re il tuw piacer gradire; 
Cw i t 'amw eguir 

a. 
b 
b 

fupreJa. 

In ciascun t e:mpw, dwlce ' l miw ignwre. a 
E' wow in eia un te:mpw e:gual d'amare 

Quella donna gentile 
Che mi mw tra ti, Amwr, subitam nte 

n giwrnw, che m'entrò ì ne la mente 
La ua embianza humile, 
Veggie:ndw te: ne ' uoi b e:lj 'ocki stare, 

Che dile:ttw a l miw cuore 
Da poi nwn s'È vedutw in altra coJa 
Fuor che quella amwrwJ a 
Vista h'iw vidi rim mbrar tutthwre. 

R eplicaziwne. 

Questa membranza, Amwr, tantw mi piace 
E ì l'ho imaginata 
Ch'iw eggiw e:mpr qoel- ch'iw idj alhwra; 

Ma dir nwn lw p wria, tantw m'innwra, 
Che wl mi s'È pwJata 
re la me n te, però mi dwnw pace ; 

Che 'l verace cwlwre 
Kiarir nwn i pwria per mie: parole. 
Amwr, come i vuole, 
Dii tu per me là 'v'iw swn servid wre. 

olta s cwnda in v ece di ripreJa. 

Be:n deggiw se:mpre hwnwre 
Re:odere a te:, Amwre, poi ch'il deJire 
Mi de ti d'ubidire 
A quella donna ch'È di tal alwre. 

c 
d 
e 

Mut. prima. 

e Mut. secwnda. 
d 
c 
a 

f 
f 
a 

o 
b 

h 
i 

olta. 

Mut. prima. 

i Mut. seC<.ùnda. 
h 

g 

a 
l 

l 
a 

a 
m 
m U 
a 

\ olta. 
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D i alcune ballat ch e h a nnw t re m utaziwni . 

Xwn mi t na cw f w ch e in alcune ba llate d e lj 'antiq u i i t r uo

vanw a lcune nate tre m utazi wni ; la q ua l coJa però È tan t w r a ra 

ch e iw p er me nwn l'ho mai ved uta se nwn in una b a lla t a di Ic -

er G uidw K wY.:llw eh cwmincia: <1 D'amwr nwn fu già mai v d u ta 

co f a>> 229 ; la quale h a t re m utaz iwni di coppie in t u ttw cwncordi; 

e per p iù kia r eza q u sta di tenderò: 

D'amwr nwn fu già mai \·eduta coJa 
Tantw leggiadra e bella 
Cwme È que ta dwngel la, 
Per cui imi! cliJiw ne l mi w cuor poJa. 

Cw ì por t w ' l eli Ji w c w me la Yi_ t a, 
Che l'altw imaginar nel cuor di pinge; 

Quandw bavran lj 'ocki poi si dwlce vis ta? 
(Jnde fuocw d' Amwr la men te cinge, 

Sì che tutt 'ardw che '1 piacer lj'acquista, 
Che empre in diJiar Id più mi pinge; 

Sperandw in la \'i rtù, che donna stringe 
A la ntercé vcrace, 
Di ta l gu erra haYer pace, 
Cwme degn w cwnvien, ch i kied<:r l'oJa . 

a 

b 

b 

a 
c 
d 

RipreJa. 

lut. prima. 

c :\Iut. ecwnda. 
d 

c 
d 

d 

e 
e 
a 

;'.! ut. terza . 

\'olta. 

Truova nsi an chwra a lcune ba lla t e che h a n n w le muta zi wni 

cwn la rip r eJa ne le d eJinmzie in p a r te cwncordi; il ch e È co fa 

p a ri m ente r a ri im a; m a pur q u e tw i Y d e in quella b a llata 

che cwmincia: <1 Di semi Amwr quest a donna più volte>> 230 ; n e 

la qua le l s cwnde d eJinw zie d e le m ut a zi wni s'accorda n w cwn 

le ecwnde d e la r ipreJa; r e t a nd w p r ò le secwnde d e la volta 

enza accwrdar i cwn es . Ma p er più k ia reza di quel ch 'iw dicw 

disten d r ò d etta balla ta: 

Di emi Amwr que ta don na, più volte 
Che nes un 'altra a sua man, Ballatella ; 
El la ti do per donna, Ball atella ; 
P r uw ervw m'appdlw tutte volt e. 

Fa ti can tar davanti a la ua faccia 
Che trwverai più bella, 
Cwn più dil .: t tw, che null 'alt ra parte. 

a 
b 

b 

a Il 
c 
b 
d 

RipreJa. 

l\lut. prima. [XU XvJ 
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E quandw giw1gi priE:gwti he faccia 
sua figura bE:lla 

Ri verE: za E:d hwnwr sì cwme parte 
Che i cwo E:D a lE:i, da cui si parte 

Tuttw 'l pia er cwme luce dal wl e; 
E poi lji di', perché mie parti swle 
Truovw di gioja E: di twrmentw avolte. 

c Mut. secwnda. 
b 
d 

d 

e 
e 
a 

V lta. 

Hor que tw che havemw dettw fin qui sarà bastante quantw 

a la cwgniziwne de le ballate E: de l dive:rse sorti di es e; p erò nwn 

aremw in ciò più lunghi, d anderemw a le canzwni. 

D e le canzwni. 

Le canzwni, cwme dice ante, swnw i più nobili di tutti i 

pwe:mi italiani, e: per la E:XcellE:nzia lwrw hannw il nwme cwmune 

a sé wle apprwpriatw 231 . Qu ste adunque si dividenw in stanzie, 

quale in più quale in menw, ecwndw la qualità de la mataia E: 

la intenziwne del pwda. P ero fia bene di vedere prima cwme cia

scuna stanzia i cwmponga, e: poi andare al restw; il quale dwpw 
questw sarà facillimw . 

De la tanzia. 

La stanzia, adunque, il cui nwme, cwme piac a Dante, significa 

che in Id ta tutta l'arte de la canzwne, t o verw cwntinua o v rw 

diviJa; cwntinua kiamw quella la quale t unifwrme e: nwn ba in s€ 

alcuna nwta bile di iJiwne . ivifa, poi , dicw qu Ila che ha muta

ziwne e: varie:tà di cantw, cwme n i wnetti i vede, n ei qua li dwpw 

una cwmbinaziwne di quaternarii, i quali bannw un medeJimw 
cantw, si fa mutaziwne e: si entra in una cwmbinaziwne di t er

zetti, a li quali un 'altra sorte di cantw si rikie:de. Il 
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D e la stanzia c wntinua. 

H ora la stanzia cc.r)ntinua, la quale rnaldw Danidlw uJò 

quaJi in tutte le sue canzwni , truovw e: sersi in dui modi uJata; 

l 'unw de li quali è cwmpostw eli unità tutte dive:rse n e le d eJi

ne:nzie, l 'altrw eli unità e: eli coppie parte cwncordi e: parte d ive:rse, 

a guiJa eli i rime; il quale ecwndw modw laJcie:rò da can w, per

c iò ch'iw nwn lw truovw nei pwe:ti ita liani, ma wlw n ei spagnuoli 

e: prwvenzali , cwme appare in alcu n e canzwni del Re don Alphwns w 

di Castilj a e: d'altri; e: swlw dirò del primw modw, il quale a nchwr 

essw in due maniae si uJa. L'una de le quali ha la stanzia eli se:i 

ve:rsi, e: ciascunw di detti ve:rsi t e:rmina qu aJi se:mpre in parola 

di due yllabe, ne le quali medeJimc p arole h a nnw p ari mente a ter

minare tutti i ve:rsi di ciascuna st anzia de la canzwne; e: queste 

t a li canzwni d al vulgw si kiamanw << sestine >>; lw e:xe:mpiw de le 

cui stanzie arà questw di Dante 232 : 

Al pocw giwrnw e:t al gran cerk.iw d'wmbra 
Swn giuntw, lassw, e: t al bianchir dei coll i, 
Quandw i pe:rde l w cwlwr ne l'e:rba : 
Il miw difiw però nwn cangia il verde, 
Sì € barbatw ne la dura pie: tra 
Che parla e: e: n te cwme fwsse donna. 

Truovw anchwra che ' l Bwccacciw ha variatw il modw eli que-

te ca nzwni , pwne:ndw nel quintw luogw de la tanzia un v Ersw 

de la d eJine:nzia d el SEstw; lawnde ve:ngwnw ad Essere le stanzie 

be:n di SEi ve:rsi, ma se nwn di cinque deJine:nzie ; tal che vwgwnvi 

ad ESsere rime accwmpagnate, coJa (cwme i € dettw) cwntraria 

a l'uJ w del dettw p rimw modw; il cui EXEm p1w è questw 233 : 

Il gran difiw che l'amwrwJa fiamma 
~el cuor m'acceJe nei miEi miljwr amli, 
E tie:ne anchwr crefce:ndw ciascun giwrn w, 
E terrà forse iosinw a l'ultim'bwra, 
Toltw ba da mE ciascun'altrw desire; 
E cwm li piace mi si fa seguire. Il 

[ L ] 
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[Lv] L 'altra rnaniaa ne la quale il d ttw primw modw i uJa è: eh 

le stanzie si fannw pur di unità eh ianw di deJine:nzi dive:rs , 
cwrne l prirn ; ma i e:r i de l'altr tanzi nwn hannw a t rmi

nare ne le parol de la prima stanzia, cwme in quelle i fa, ma sw

lam nte e:rvanw le med Jime deJine:nzi ; e:t anchwra in qu t 
nwn è: diterminatw il numerw dei e:r i cwme ne l'altre; quantun

que nwn oljanw e: re cwmunem nte più di se:tte o verw ottw 
e:r i per tanzia, ad imitaziwne de li dui tetracordi; lw e:xe:mpiw 

de le quali tanzi arà que t w, d l Petrarca 234 : 

Verdi panni, sanguigni, w curi o per i 
wn v tl donna unquan w 

Nt d'or capelli in biwnda trec ia attor e, 
ì be:lla cwm'è que ta che mi polja 

D'arbitriw, e: dal camin di ]jbertad 
ecw mi tira, sì ch'iw nwn w te:gnw 

Alcun giwgw me:n gra . 

De la stanzia diviJa. 

Ma la tanzia diviJa de le canzwni, la quale swpra tutt l 'altre 
è: uJitati ima, si cwmpone di du parti; la prima de le quali, 
cioè quella che è da la diviJiwne in su, può e: ere o simplic o re
petita; e: e arà implice, sarà di unw quaternariw <.t>lw o quina
riw o senariw, e: kiamerassi frwnte; ma e sarà repetita, sarà di 
cwmbinaziwne o di coppie o di terzetti o di quaternarii o quinarii 
o senarii; e: questa Dante kiama (< pie:di >> 235 ; ma nwi per fuggire 
la e:quivwcaziwne la nwmineremw <c ba e >>; perciò che è: basa e: 
fwndamentw di tutta la stanzia. La cwnda parte poi, cioè: qu ila 
da la diviJiwne in giù, può e:s ere pariment o simplice o rep tita; 
e: e è: implic i kiama << sirima >>; e è r p tita Dante la nomina 
<< ve:rsi >>; ma nwi per fuggire la e:quivwcaziwne (cwme di wpra 
facemmw ne le base) la nwminiamw <<volte>>. Et è: da ap r e eh 
secwnd(J) Dante repetita cwn repetita, cioè: ba e cwn volte, ponnw 
stare; e: cwsì repetita cwn implice, cioÈ ba e C<.t>n sirima, e:t an
chwra simplice cwn repetita, cioè: frwnte cwn volte; ma nwn può 
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già tare ·implice cwn implice, cioè: frwnte cwn smma; perciò 

che (cwme el ji afferma) la diviJiwne ne la st a nzia nwn può ES ere 

se nwn Il i repetifce una oda, cioè: un modw, o davanti e sa divi- [LI] 

Jiwne o dopoi ; E però la frwn te ne la quale num i repetiJce oda 

alcuna nwn può stare cwn la irima, la quale È: parimente SEnza 

repetiziwne. H or iw per più kiareza t ratte rò prima de le parti 

prime, cioè: de la frwnte E de le base; du)pw le quali dirò de le e

cwnde, cioè: de le volte e: de le sirime. 

De la frwnte . 

La frwnt ad unque può s sere (cwme ho dettw) o di quatcr

n ariw o di quinariw o di sena riw ; in cui bi fogna havcr cura che 

nwn re ti alcuna rima scwmpagnata; però e arà eli quaternariw 

sarà d el primw o d el qu artu) modw di es i ; e: lw e:xe:mpiw eli tal 

frwnte i p ilj er à da quella canzwne eli Me ser Cinw che cwmin

cia: << L 'alta peranza che mi n :ca Amwre ,> 236 , la quale è: cl l primw 

modw eli q ua t erna rii; be:nché dai troppw scrupulwfi si pwtrebbe 

dire qu esta e:ssere cunnbinaziwne eli coppi e: cwn equEntemente 

ba e; m a per e:ssere la secwnda parte eli que ta stanzia volte, si 

può la prima se:nza fallw nwminare frwnte, cwme a nchw la cwn

struziwne eli m w tra; il eh nwn ad vie:n eli quelle d el Petrarca, 

cwme E: : << Lassw me:, ch'iw nwn so in qua l parte pie:ghi ,> 237 , ne 

la qua le canu.m e per sssere la ecct)nda parte de la stanzia sirima, 

nwn può ctir i la prima e: ere frwnte; la quale inverw è: ba e di 

coppie; però pwniamw sicuramente lw e:xe:mpiw preclettw, il quale È:: 

L'alta peranza che mi re:ca Amwre 
Di una donna gentil ch'i' hago-iw veduta, 
L'an ima mia dwlcem n te saluta; 
E falla rallegrar dsntr'a lw cuore. 

Lct) EXe:mpiw de la frwnte di quinariw o enariw nwn cnvw 

p er nwn ha ve:rlw veclutw ; ma s'alcunw lw vwrrà ufare lw pwtrà, 

p r le rsgwle ele tte dei modi , facilmente trwvare. 
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e le base. 

Le ba e, poi, le quali swnw l'altra prima parte d la stanzia, 
cioÈ la repetita, ponnw E ere (cwme È dettw davanti) o di due cop

pie o dui t erzetti o dui quaternarii o quinarii o senarii, po ti in 
[LI v] cwmbinaziwne cwn !l corde. Bwché alcuna volta, cwme dice an t , 

si truovanw canzwni le cui tanzie hannw tre base; ma que ta co J a 
è rari ima, d iw per IDE nwn l'ho Eduta e nwn in una canzwne 

di Messer Guidw de Columnis icilianw; le stanzie de la quale ha 
tre base di coppie, di ui di t nderò lw EXEmpiw 238: 

La mia ita È i forte, dura E fìc:ra, 
Ch'iw nwn pos w nÉ: vi er né rnwrire; 

Anzi di truggw cwme al fuocw cera, 

a Ba a prima. 
b 

a Ba a secwnda. 
E sto cwme buom che nwn i può sentire. b 

J citw swn del seno w là w 'Era, a Ba a tErza . 
E wnw incwminciatw ad infwllir . b 

. v Egna he parimente i po sa dire che habbianw tre ba e di 
ppi d l primw modw quelle tanzie che hoggidì si kiamanw 

<< wttave rime)}, dwpw le quali tre base Eguita la sirima del secwndw 
modw di coppie; E di que te pare che 'l Bwccacciw ne fw e in

ntwre, cwme elji ne la ua ThesEida ace nna 239 ; ma di lwrw 

nwn distend rò EXEmpiw per ESSer in frequentissimw uJ w nei 
rwmanz1. 

De le base di coppie. 

Hwra, p r veder più di tintamente ogni coJa, cwminci remw 
da le base di coppie E poi anderemw a quelle di terzetti, E poi a 
quelle di quaternarii, d a l'altre wrdinatamente. Le base, adunque, 
di coppie soljwnw ESSer de la cwmbinaziwne cwncorde, o dritta o 
wbliqua del primw modw di esse, cioè di a b, a b dritta, E di a b, 

b a wbliqua; E la dritta è ne la canzwne di Me er Cinw che dice 240 : 

La dwlce vi ta E 'l bEl guardw wa e 
Dei più bElj'ocki eh luce r mai, 

a Basa prima. 
b 
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Ch e perdut'ho, mi fa parer ì gra,·e 
La Yi t a mia eh 'i w v o trae:ndw guai. 
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a Ba a secwnda. 
b 

La wbliqu a z nel Petrarca in quella canzwn che cwminòa 241 : 

Lassw me;, eh 'i w nw n o in qual p art 
La pEme, ch'z tradita homai più Yolte; 

Ch e ·e nwn È chi cwn pie:tà m'ascwlt , 
A che span;er al cie;l · i spe i priEghi? 

piEghi a Ba a prima. 

De le ba c di terzetti. 

b 

b Ba_a secw nda. 

a Il 

:\·la le ba e di t erzetti i .fa nnw cwmunemcnte de le wmbina

ziwni cwncordi del primw modw, cioÈ di a b c, a b c, cwmbinaziwne 

dr itta, e:t a b c, b c a, wbliqu a prima, i cui e:xe:mpi swnw nel Pe

trarca; e: prima quellw de la dritta È 242 : 

Di penJie: r in penJie:r, di mwnte in mwnte 
Mi guida Amw r, che ogni egnatw calle 
Pruo,·w cwntrariw a la tranquilla Yita. 

e 'n swli t aria piaggia, ri v w o fwn te, 
Se 'n fra duw poggi ie:de wmbrw Ja valle, 
lvi s 'acqueta l 'alma bigwttita. 

a Ba a prima. 
b 

c 
a Ba a ecwnda. 
b 

c 

Quellw poi d la cwmbinaziwne wbliq ua prima È 243 : 

::--:el dwlce te;mpw de la prima e: tad , 
Che naJ er Yide e: t anch wr quaJi in he:rba 
La fie:ra volja che per miw mal cre:bbe, 

Perché can tandw il duo! i diface:rba, 

a Basa prima. 
b 

c 
b Ba a ecu)l lcla . 

Can te rò cwme vis i in l iber tade, a 

:'l l e;n t r ' Amwr nel mi w albe:rgw sdegn w ·he:bbe. c 

E qui È da n wtare che quant unque il Petrarca E Dante n wn 

uJ a erw ne le lwrw can zwni ba e di a lt r e cwm binaziwni di t erzetti 

ch e de le d ue wpradette, nwndimenw truovw in Cinw, in Guit

t wn d'Arezw e: nei Sicilia ni base nwn swla mente di qua Ji tutte 

le cwmbinaz iwn i cwncordi d l pr imw mod w di t erzet t i (il qual 

modw inY rw E il propriw de le canzwni), ma an chwr ne truovw 

[LI!] 
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di cwmbinaziwne cwncorde d el quartw modw; e:t e:ziandiw del 

primw e: del quartw in parte discordi; de le quali co J e p er più 

kiareza daremw d ui o verw tre e:x e:mpi ; et il primw sarà de la c wm

binaziwne cwncorde e:t wbliqua quinta del primw modw; cio€ 

a b c, c a b; il quale € in una canzwne di Messer Rinie:ri da Pa

le:rmw ch e dice 244 : 

Amwre, have:ndw intie:ramente volja 
Di sati fare a la mia inamwranza, 
Di vwi, madonna, fecemi giwiwfw. Il 

Be:n mi terria bonw E: aventurwJw, 
S'iw nwn have se cwnceputa dolja 
De la vostra amwrwJa benignanza. 

a Ba a prima. 
b 
c 
c Basa secwnda. 
a 
b 

L'altrw ~::xe:mpiw sarà d e la cwmbinaziwne dritta del quartw 

modw, cioè a a b, a a b, il qua le È in una canzwne di Messer Pi~::rU> 

da le Vigne che dice 245 : 

Amandw cwn fin cuore E: cwn peranza, 
Di gran gioja fidanza 
Dwnommi Amwr più ch'iw nwn meritai, 

Che m'inalzoe cwralmente d'amanza; 
Da la cui rimembranza 
Lw me:w CU>raggiw nwn dipartw mai. 

a Basa prima. 
a 
b 
a Ba a secU>nda. 
a 
b 

Il te:rzw e:x~::mpiw poi arà de la cwmbinaziwne dritta d el primw 

modU>, ch e sia in parte discorde, cioè a b c, a d c, il quale È: ne la 

canzU>ne di Matth~::w da Messina che cwrnincia 24 6 : 

La b~::ne ave n turw J a inamwranza 
Tantw mi stringe E: tiene, 
Che d'amwrwJw bene m'a sicura; 

Dunque nwn fa lU> me:U> cuor wperkianza, 
Se ismiJuratamente 
Di vwi, donna, vale:nte s'inamura. 

De le base di qua ternarii . 

a 

b 
c 

Ba a prima. 

a Basa secU>nda. 
d 

c 

L e base poi di quaternarii soljwnw e:ssere cwmunemente di due 

CU>mbinaziwni in tuttw cwncordi d el secwndw modw di essi, cioÈ 
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ab b c, ab b c dritta, e: di ab b c, ba a c wbliqua pnma ; lji e:x e:mp1 

de le quali, quantunque sianw stati detti ne le cwmbinaziwni , 

nwndimenw p er più kiareza nwn voljw restare di r eplicarli. E 

quellw de la cwmbina ziwne dritta t que tw d el Petrarca 247 : 

na donna più be:ll a assai che '1 wle, 
E più luce:nte, e: d'altretanta e: tade, 
Cwn famwfa beltade 
Ace:rbw anchwr mi tra e a la sua kie:ra. Il 

Que ta in pen ie:ri , in opre e: t in parole, 
Però ch'È: de le cof e al mondw rade, 
Que ta per mille trade 
Se:mpre inanzi mi fu leggiadra altera. 

a 
b 

b 

c 

Basa prima. 

a Ba a secwnda. [LUI] 

b 
b 

c 

E l'altrw e:xe:mpiw de la wbliqua sarà parimente nel Petrarca 

questw ch e dist enderemw 24 8 : 

I ' vo pen andw, e: nel pen ie:r m'a aie 
na pietà i torte di me: ste w, 

Che mi cwnduce pes w 

a Basa prima. 
b 
b 

Ad altrw lagrimar ch'iw nwn wleva; c 
Ché, vedzndw ogni giwrnw il fi n più pres-w, b Ba a ecwnda, 

Mille fiat e ho kie:ste a Diw quell'aie, a 

Cwn le quai del mwrtale 
Carcer no tr 'intelle:ttw al cie:l i lie:va. 

a 

c 

Cwme n e le b a e di t erzetti si È: fattw, cwsì parimente in que te 

È: d a nwtare che quantunque Dante e: 'l Petrarca nwn habbianw 

quaJi mai uJatw ne le lwrw canzwni altre b ase di qua t ernarii se 

nwn le due pred ette del secwndw modw, il qual inverw È: il pro

p! i w modw di tali canzwni, nwndimenw Iesser Cinw , Guittwne 

e:t alcuni Sicili a ni hannw uJatw base di tutte due le cwmbinazi wni 

del primw modw, e: de la dritta del se:tti mw e: d el nonw e: de l 'un

d e:cimw modw ; e:t il P etrarca ha uJatw ba e de la wmbinaziwne 

wbliqua secwnda, e:t in parte discorde del secwndw modw ; e: de la 

dritta d el q u in t w parimen te in parte discorde ; e: de la dritta an

chwra d l primw modw in t utt w discorde; e:t wl tre a questw truovw 

in Me se r Gu idw de Cwlumni da Messina base di una mistiwne; 

e: chi p er a ventura e:xaminerà diligentemente i scritti de lj 'antiqui 

9 



[Lillv] 

G. G. TRISSI O 

truov rà fors qualche altre ba e licenziwJe, ì in qu te di qua

ternarii cwme in quelle d ' t rzetti o d'altri; de le qual wpra

dette base darò per minwr w ufiwn unw o verw dui EXe:mpi 

wli; e:t il primw arà de la cwmbinaziwne cwncorde di quater

narii d l primw modw; il quale g in una canzone di Gui ttwn d ' Arezw 

che cwmincia 249 : 

Altra gwt nwn m'€ g nte, 
€ altrw arow di cuore 

Che lw pre:giw E 'l alore 
De l'arowrwJa gente. 
Cw l cwralemen te 
M'ha di lei preJw Amwre 
Che nwn pwrria far fiwr 

er me: o J a piacEnte. 

a Ba a prima. 11 

b 
b 
a 
a Ba a ecwnda. 
b 
b 
a 

wn mi € na cw tw che anchwra Dante cwminciò una canzwne 

cwn le base de la swpradetta cwmbinaziwn , la quale cwmincia : 

<< ì lungamente m'ha tenutw Amwre >> 25 0 ; e:t altr anchwra se ne 

trwv rannw. L'altrw EXEmpiw poi di bas , ch'iw ho prwm w 

di dare, arà d la cwmbinaziwn dritta del ettimw modw, cioè: 

a b c d, a b c d; il quale pilje:remw da qu ila canzwne del Re Fe
d erigw di Sicilia che cwmincia 251 : 

Poi che ti piace, Amwre, 
Che e:w deggia trwvar , 
Farond mia pw sanza 
Ch'e' ve:nga a cwmpiro nt w. 
Daraggiw lw miw core 
In vwi, madonna, amare, 
E tutta mia peranza 
In vo trw piacimentw. 

a B a prima. 
b 
c 
d 

a Ba a ecwnda. 
b 
c 
d 

Lj'altri e:xe:mpi i pwtrannw anchwra facilmente trwvar , cwme 

qu llw de la cwmbinaziwne dritta d l nonw modw, il quale è: 
ne la canzwn di Guittwn d' rezw che wmincia: << Tutt' l dwlwr 

che mai pwrtai fu gioja >> 252 ; e: quellw de la dritta de l'undEcimw 

€ ne la canzwn di Mes er ino che cwmincia: << w n pe:rw che 
già mai per mia alute >> 253 ; E quellw de la wbliqua in parte discorde 
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d el ecwndw modw È ne la canzwn del P t rarca che cwmincia : 
<<Qual più di\·er a E noya 1> zs.~ ; E quellw de la dritta d l d ettw 

m odw parimente in p a rte di corde È ne la canzwn di Guittwne 

che cwmincia : << Amwr t ant' altam ente 1> 255 . w ì i farà d lj 'altri 

e:xe:mpi , d e li quali qu ellw de la cwmbina ziwnc wbliqua e: cwncord e 

d el prime.) modw, e: quellw d la dritta in tu t tw d i corde, wnw 

di t efi n e le cwmbina ziwni ; e: qucllw de la m i ti wn e ne le mi tiwni ; 

però kiuderemw qui le base di qu at erna rii . Il 

D le ba e di quma n1 e: senarn . 

L e base poi d i quinarii si tru ovanw di cinque e: f r e più cwm

b inaziwni; ma n i pwe:ti d c la e:tà d el P etrarca e: di Dante nwn 

ne ho vedutw se nwn di una, cioÈ d c la wbliqua d el prim w rnodw; 

e:t È: n e la canzwn di Dante che cwmincia: << Dolja mi re:ca ne lw 

cuore ardire 1> 256 . Bw nei più antiqui, cioÈ nei iciliani , e:t in Guit

twne, si truovanw alcune base (ave:gna che rare) di altre cwmbi

naziwni di quinarii, cwme È d e la cwmbinaziwne dritta e: cwncorde 

d l prirnw rnodw, cioÈ di a b b c d , a b b c d , di cui swnw le ba e 

d e la canzwne del R e Federigw che cwmincia 257 : 

Per la fi e:r a membranza 
De lw miw ran di Jiw 
~Ia lam n t falliw, 
Ch e mi fc e partire, 
E di partire la gran gioja ch'i' havea. 

1\ !a SEnza dubitanza 
Lw rniw ignwr senti w, 
Alhwr che mi partiw, 
Del miw preJciw gradire ; 
Che fallir e nwn vuole e: nwn pwrria. 

a Basa prima. 
b 

b 

c 
d 

a Ba a ecwnda . 
b 
b 

c 
d 

Lj 'a ltri e:xe:mpi poi s1 pwtrannw facilmente trwvare, perciò 

che di tutti lwr w ho twccatw n le fwrrnaziwni d i modi; la wnde 

in essi a ltrimentc nwn mi di tenderò. T é: anchw darò e:xe:mpi di 

bas d i enarii a ltrw che quellw eh ho dettw ne le cwmbinaziwni; 

il quale È ne la ca nzon di Dante eh cwmincia: << Pofcia che Am wr 

[LI V] 
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del tuttw m'ha laJciatw >> 258 . E cwsi questw che è dettw fin qui 
de la frwnte E de le ba e basterà ad haver assai piEna cwgniziwne 

de la prima parte de la stanzia diviJa; però anderò a la secwnda 

parte di essa. 

De le volte. 

La secwnda parte de la tanzia diviJa si fa (cwme ho p r inanzi 
dettw) o di volte o di irima; E se fìa di volte, dette volte si farannw 
cwn la medesima ragiwne che i fannw le base; da l quali nwn 

swnw in altrw differEnti che nel itw; perciò che le base si pongwnw 
ne la prima part de la tanzia E le volte ne la secwnda; adunque, 

dette volte si fannw o di cwmbinaziwne di coppie o di terzetti 

[LIVuJ o quaternarii o quinarii, E forse senarii, cw li me le base. De le quali 
volte pwnerò dui e:xe:mpi per più kiareza; e:t unw sarà de le volte 
di terzetti, li quali swnw de la cwmbinaziwne wbliqua del secwndw 
modw di essi, cioè a b a, b a b, e:t è: ne la canzwn di Messer Cinw 

che cwmincia: <<L'alta speranza che mi re:ca Amwre >> 269 • 

G)nde i tace a quel ch'e:ll'e:ra strana, 
E cwnta nwvitate, 
Cwme veni e di parte lwntana; 

Che questa donna pie:na d'humiltate 
Giunse cwrteJe e: piana, 
E poJa ne le braccia di pie:tate. 

a 

b 
a 

olta prima. 

b olta ecwnda. 
a 
b 

L'altrw e:xe:mpiw sarà di volte di quaternarii, le quali sarannw 
de la cwmbinaziwne wbliqua del primo modw, cioè: a b b a, b a a b, 

e:t è: in una canzwne del predettw, la quale cwmincia: << Degnw 
swn'iw, ch'iw 1nora ) 2ao. 

Et hor, perché davanti a vwi m'atte:ntw 
Mwstrarlw in vi ta era, 
Be:n è: ragiwn ch'iw pe:ra, 
wlw per que tw miw folle ardimentw. 
Ch'iw dwvea inanzi (poi che cw l era) 

wffrirne ogni twrmentw, 
Che farne mw tramentw 

vwi, ch'wltra natura ie:te alte:ra. 

a Volta prima. 
b 
b 

a 
b olta secwnda. 
a 
a 
b 
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De la s1nma. 

Ma se la detta secwnda parte fia di irima, la quale è in mwltw 

maggiwr uJ w che le volte, massimamente appn:s w Dante E Petrarca, 

que ta cwn più artificiw si cwmpone; E cwmunemente suoi Essere di 

coppie del ecwndw modw, o pure o cwn qualche unità interposta; 

E talhwra vi si interseriJce o aggiunge il primw modw di coppie, 

in maniEra che si fa quaJi incwmpren i bile la sua struttura; ma 

iw per dare più kiara cwgniziwne di lEi darò alcuni EXEmpi di parte 

in parte ; E cwmincierò dai più puri, cio€ Il da quelli che swnw [LV) 

tutti di coppie del secwndw modw, l'unw dei quali È ne la sirima 

de la canzwne di Messer Cinw che cwmincia: << I w che nel tEmpw 
riw )) 261 , d È questw: 

l:\ w n mi vuo' l amen tar di chi ciò fa ce, 
Perch 'i w aspettw pace 
Da lEi sul pwn t w de l w mi w mwrire; 
Ch'i' le credw servire, 
Lassw! cwsi mwrEndw, 

a Coppia prima. Sirima. 
a 

b Coppia ecwnda. 
b 

c Coppia te:rza. 
Poi le disErvw e eli piacciw vivmdw. c 

Talhwra per la cwncatenaziwne il primw ve:rsw de la pnma 

coppia de la sirima s'accorda cwn l 'anteriwre, cio€ cwn l'ultimw 

de la secwnda basa; lawnde il secwndw di detta coppia, per nwn 

rimaner scwmpagnatw, s'accorda nwn cwn la coppia seguc:nte, 

ma cwn l'altra, cio€ cwn la te:rza coppia; cwme si vede ne le sirime 

di alcune canzwni d el Petrarca, E pecialmente in quella che 

cwmincia : << Swlea da la fwntana di mia vita)) 262 , la quale €: 

Hor, las w, alzw la manw, e: l'arme re:ndw a Cop. prima. Sirima. 
A l'empia E viwlenta mia fwrtuna, b 
Che privw m'ha de si dwlce speranza. 
Swl memoria m'avanza; 
E passw il gran diJir swl di quest'una; 
GJnde l'alma viEn men frale E digiuna. 

c 
c 
b 
b 

Cop. secwnda. 

Cop. terza. 

Talhwra poi per far detta cwncatenaziwne, e: per D(a)n laJciare 

parimente dettw secwndw ve:rsw scwmpagnatw, dwpw la secwnda 
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coppia i pwne wlam n te una unità de la rima di essw ; il che si 

vede in mwlte irime e: ma simamente n e la sirima infrascritta ; 

la q ualc È: n e la canzwn d el P etr a rca ch e cwmincia : << T acer nwn 

p o sw, e: temw nwn adopr >> 263: 

Ne la be:lla pri iwne, wnd'bwra È: Jciolta, 
Pocw e:ra tata anchwr l'alma gentile 
Al te:mpw che di le:i prima m'accor i; 

G)nd'iw ubitw cwr i, Il 
Cb'e:ra de l'annw e: di mia e: tate aprile, 

coljer fiwri a quei rami d'intwrow, 
perandw a lj'ocki suoi piac r si adwrnw. 

a 
b 
c 
c 
b 
d 

d 

Co p. prima. Sirima. 

Co p. ecwnda. 

Unità. 
Copia te:rza. 

Alcuna volta, p er far d etta cwncatenaziwne, in v ece d la 

prima coppia si pone una unità swla, la quale È: cwncorde cwn 

il ve:rsw anteriwr ; cwme i ved 

canzwn del P etrarca che cwmincia : 

silji Amwre » 264, e:t in mwlt'altre : 

n e la infrascritta sirima d e la 

<< he debb'iw far, eh mi cwn-

Per bé mai veder le:i 
Di qua nwn pe:rw, e: l'a p ttar m'È: noja. 
PoJcia ch'ogni mia gioja 
Per lw uw dipartir in piantw € olta, 
Ogni dwlceza di mia vita È: tolta. 

a 
b 
b 
c 
c 

nità. irima 
Coppia prima. 

Coppia ecwnda. 

Et alcuna volta dwpw la coppia d el ecwndw modw si pongwnw 

anchwra coppie d l primw modw , cwme € ne la sirima di <<Italia 

mia be:nché 'l parlar sia indarnw >> 265 , et in alcun'altre, di cui ponerò 

per e:xe:mp1w quella di <<Una donna più bella a sai che 'l swle >>266 , 

la quale È:: 

Swlw per le:i twrnai da quel ch' iw e:ra , a nità. i rima. 
Poi ch'iw wffer i lj 'ocki uoi d'appre:s w ; b Cop. del. ii. modw. 
Per su' amwr m'e:r 'iw me w b 
A faticwJa impreJa as ai per te:mpw; c Co p. del. i. m od w. 
Tal che 'i' arrivw al diJiatw portw, d 

pe:rw per le:i gran te:mpw c Co p. del. i. modw. 
iver, quand'altri mi terrà per mortw. d 

Talvolta poi i divide la prima coppia, che ia del secwndw 

modw, e: pone i una unità di le:i nel principiw de la irima e: l'altra 
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n e l ' ulti m <.ù ; il c h e fa pese fi a te Guitt<.ùn d'Arez<.ù n e le irime d e 

le s u e canz<.ùni; d e le quali p o n r ò questa, h e €: n e la canz<.ùn che 

C<.ùmincia: << Altra g io i n<.ùn m'€: g nte )) 267
• 

Perché nd più piacente 
L<.ù mal, se mal mi face, 
Che l<.ù be:n !l <.ùn mi facc 

a -nità, o ver metà de la prima coppia. 
b Coppia. 
b 

Di gen te, rh'è n<.ùdrita c Coppia. 
In dish <.ùtTata vita, Il c 
E vive al dispiacer d 'ogn i valwte. a 

L'altra unità, o ver metà de la i.c. [prima coppia . 

Alcun 'altra Yo lta d e tt<.ù sec<.ùnd<.ù ver <.ù d e la coppia diviJa 

n<.ùn s i p o n e n e l ' ultim<.ù ma n e l me:ç<.ù d e la irima, C<.ùme s i vede 

in alcun canzwni del P trarca e:t in quella di l\1 . Cin<.ù eh C<.ùmincia: 

<< Quanel<.ù pur veggiv) che s i volta il <.ùle •> 268 , la quale €:: 

Ta nt <.ù forte 'attri -ta, e: i tra,·alj a 
La mente o,·e si kiude l<.ù dif i<.ù , 
Che 'l dwlsn te cuor mi<.ù 
I iange:nd <.ù ha di ' <.ùSpiri un a battalja, 
Che comincia la era 
E dura infìn <.ù a la sec <.ù nda _ pe:ra. 

a 
b 

b 
a 
c 
c 

Cnit à. 
Coppia del .i i. mod<.ù . 

Unit à. 
Coppia ii. del .ii. mod<.ù. 

C<.ùSÌ, a dunqu , inte rp<.ùne:lld<.ù le unità tra le coppie d el ec<.ùnd<.ù 

mod<.ù, e: talhwra aggiungsnel<.ùYi le coppie del prim<.ù o interpw

ne:nd<.ùle, i f<.ùrm a n<.ù le irime; l quali <.ùn<.ù eli ID<.ùlta varie:tà; 

massimamente n e' p<.ùe:ti twscani dwp<.ù la e:tà di Guitt<.ùne, cwme 

n e i l<.ùrtù p<.ùe:mi si può kiaramente C<.ùmprendere. La qual varie:tà 

ha fatt(ù che per alcuni si c r d le sirime n<.ùn S<.ùlamente C<.ùffi

pone r i di coppi (c<.ùme have m<.ù dettw) ma di qua t ernarii e: t er

ze tti st a ltri modi, C<.ùme n e la . i rima detta eli S<.ùpra s i può dire; 

la qual pare che s ia di quaternari<.ù e: coppia ; e: C<.ù ì <.ùll<.ù alcune 

d e le altre S<.ùpradette; il che ll<.ùll volj <.ù m<.ùlt<.ù impugnare che 

tutt<.ù tE:nd e ad una via; pur ch e n<.ùn vi sia cwmbinazi<.ùne, cofa 

che in tutt<.ù a la sirima €: n egata. re la qual sirima i de:e haver 

cura, quand<.ù si C<.ùmpone, che 'l se:nsw nwn finisca C<.ùn la coppia 

d e l seC<.ù11d<.ù mod<.ù, ma la pre:nda se n<.ùn me:ça; il che fa più vaga 

[ L\1 ) 
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cwmpwfiziwne e:t ascwnde la struttura; e: mas imamente rie:Jce 

quandw di tre in tre ve:rsi la cwnstruziwne finifce. 

Del cwmettere le volte e: 1nme a le base e: frwnti. 

Anchwra € da sapere che a qualunque sorte di frwnte i può 

cwngiungere qualunque sorte di olte che l'homw volja; d € pari
mente in lib rtà di ciascunw di cwngiungere a qualunque sorte 

di base qualunque sorte di sirima o qualunque sorte di volte che 
li piaccia; le quali volte e: sirima, quandw si cwngiungwnw a le 

base, soljwnw havere alcuna volta le medefime define:nzie che 
hannw esse base, e: talvolta nwn ne hannw nessuna, talvolta poi 

[LV1v] per la cwncatenaziwne ne hannw e nwn parte; cwme han llnw 
quaJi tutte le canzwni del Petrarca. Il perché giudicw che Dante 
dicesse la rima nwn e:ssere di propria arte d la canzwne 268 ; p rciò 

che si può in ciascuna parte de la stanzia far di nuovw rime o 
replicarle cwme a l'homw piace. Ma nwi per più kiareza disten
deremw tre e:xe:mpi di stanzie; l'unw, nel quale la secwnda parte 

de la stanzia harà le medeJime rime che ha la prima parte; l 'altrw 
nwn ne harà in detta secwnda parte nessuna; il te:rzw poi alcune 
ve ne harà e:t alcune no 17 o: 

Madonna, dimw trare 
i vwrria cwm'iw se:nte 

La grave pena che per vwi swffe:rw, 
Da poi che mi fa stare 

A vwi fedel erve:n te 

a Basa. Prima parte. 
b 
c 
a 
b 

Ba a. 

Amwr, vede:ndw il vostrw viJw cle:rw; c 
Di cui amicw verw 

Credea e: er temente; 
Però ch' Amwr swve:nte 
Suol per ervir lj'amanti meritare. 

Secwndw e:xe:mpiw 211. 

L'alta speranza che mi re:ca Amwre 
D'una donna gentil ch'i' haggiw veduta, 

c 

b 

b 
a 

Sirima. Parte II. 

a Frwnte. Prima parte. 
b 
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L'an ima mia dwlcemente saluta; 
E falla rallegrar dentrw a lw uore. 

Wnde si facc a quel ch'ell'era strana; 
E cwnta nwvitate, 
Cwme \·enis e di parte lwntana ; 

Che questa donna piena d'humiltate 
Giun e cwrteJe e piana, 
E po a ne le braccia di pietate . 

T erzw exempiw 272 . 

b 

a 

c 
d 

c 
d 

c 
d 

137 

Volta. Parte II. 

Volta. 

La w me:, eh 'i w nwn so in qual parte pie:ghi a Ba a. Prima parte. 
La speme, ch'È tradita homai più volte; b 

Che se nwn È chi cwn pietà m'a cwlte, b Ba a. Il 
Perché spar ere al cid i pe i prieghi? a [LVII] 

Ma 'elj 'avien ch'anchwr nwn mi si nie:ghi a Sirima. Parte II. 
Finire anzi 'l rni w fine c 
Queste vwci me chine, c 
Nwn gravi al miw signwr, perch'iw 'l riprieghi a 
Di dir liberw un dì tra l'herba e i fiwri, d 

Drit e raiJwn es qui u ciant em demwri. d 

Altri exempi anchwra si pwtrebbenw addurre cwsi di volte 

cwme di sirime, che si cwngiungwnw a le base e frwnte ne le tre 

predette mania , le quali laJciw per nwn esser troppw lungw. 

Wltre di qu estw alcunw pwtrebbe defiderare di sap re in che 

luogw de le stanzie si debbianw ponere i dimetri ; però sappianw 

che sicuramente i ponnw ponere dwve si vuole, pur che si servi 

quellw che i È dettw ne le cwmbinaziwni: che quandw una de le 

base ha unw, dui o più dimetri, l 'altra n e habbia altretanti, d 

in quelli mede fimi luoghi, altrimente sarebbe errwre; e cwsi questa 

re:gwla si dee servare parimente ne le volte, le quali hannw la ra

giwne de le base, ma nwn ne le siri me; p erciò che e una de le cop

pie di lei ha dimetrw, l 'altra È: in libertà d'haverlw o no, cwme 

fannw anchwra le frwnti; il che dimwstra più la unifwrmità lwrw. 

Verw È che a Dante nwn piace che la canzwne si cwminci da di

metro, et e w mai nwn l w fece; ma il Petrarca l w fa; e: parmi 

che stia mwltw be:ne; lawnde tal cofa nwn schiverei, ma più tostw 
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m1 guard re:1 di fare che niuna basa nt niuna volta termina e in 

dimetrw; il he schifò quaJi e:mpre il Petrarca, cwmeché ante 
e: lj'altri a que tw nwn adverti anw. 

E ape:ndw p i che quellw eh hav mw d ttw fin qui basta 
al cwnwJcere l'arte di tutte le stanzi , diremw wlam nte cwme 

s e stanzie si ponganw in ie:m e: cwme la canzwn i kiuda; e: 

quivi faremw fine a la cwmpwJiziwne di e e. 

De lw accwrdar de le stanzie. 

Le tanzie hannw quella med Jima ragiwne l'una cwn l'altra 

che hannw i modi ne le cwmbinaziwni; cioè: che cias una de le 

tanzie de: ha ere qu ila m d Jima fwrma e: quella m d Jima 
[L U v] qualità e: quantità di ve:r i Il eh ha la prima. Be:nché iw ad imita

ziwne di indarw (il quale fa la tropha e: la anti tropha imili e: 

poi induce l'e:pwdw diversw da lwrw} ho fattw canzwni l quali 
hannw le due prime tanzie simili di cwmpwJitura a guifa di 
tropha e: di anti tropha; E la te:rza diverJa da e e C<.olm e:pwdw, 

cwn la quale te:rza stanzia i cwncorda la e: ta ì cwm fa la qu ri.a 
e: la quinta cwn la prima E cwn la s cwnda; e: cw ì seguita que tw 
wrdine di tre tanzie in tre stanzie, fi.nw he dura la canzwne 273 • 

ApprE w, i cwme i modi ne le cwmbinaziwni alcuni wnw in 
tuttw n l rime cwncordi, altri in tuttw discordi, d altri in parte 
cwncordi e:t in parte di cordi; cw ì alcune canzwni hannw le tanzie 
tutte fra t ne le rime cwncordi, e:t alcune le hannw in tu ttw 
discordi, e:t alcuni (bwché rari ime) l hannw parte cwncordi E 
parte di cordi. 

De l'accwrdare de l stanzie cwntinue . 

Le canzwni le quali hannw l tanzie cwntinue soljwnw Empre 
haverle in tuttw ne le rime cwnc rdi, ma dive:r amente; perciò 
che, sì cwme e e wnw di due manie:r , l'una de le quali ritie:n 
per tutte le stanzie le medeJim rime e l'altra tio:n le m d Jime 
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ultime parole, cw ì quella che ritiEn c nwn le nme, cwncorda le 

u stanzic in cwmbinazi wnc dritta E l'altra in wbliqua . E la cwm

binazi<.0nE dritta (cwme nei modi havemw dcttw) È: che il prim<.0 

va w de la -ecwnda tanzia ha le mcdefime definwzie he ha il 

p rimw YErsw de la prima tanzia, ma in divErsa parola; e:t il 

cwndw ve:r w de la detta s CCJm la tanzia cwncorda c wl sccwndw 

d c la prima ; d il te:rzw cwl t e:rzw; e: cwsì fa parimen c dc lj' a ltri ; 

e: pil.1, ch e la p ri ma tanzi a h a rim ne le ccfurc, le altr le cl nnw 

h a \·crc in quei medefimi luoghi; cwmc i può veder ne la infra-

critta canzwnc, dc la qual eli tend rcmw due tanzie per e:xEmpiw; 

le qu a li tanzie n el quartw ve:r w a la te:rza cefura hannw -ella 

rima, e: n l · e: tw a la quinta c Jura v'hann w -ira ; E co ì h annw 

anchwra le altre tanzic tut t, 274 : 

\ 'crdi panni, sanguigni, o-..curi o pe:rsi 
l'\wn vestì donna uJJquanc <.0, 
. {; d'or capelli in biwnda treccia attorse 
Sì be:lla cwm'è quc,ta che mi spolja 
D'arbitriw, E dal camin di libertacle 

e: w mi tira l, ch'iw nwu " W ·tzgnw 
Alcun iwgw men ra \·c. 

E se pur 'arma talhwr a dwler i 
L'anima a cui vie:n mancw 
Cwn iljCJl, w,·e 'l martir l'adduce in for e, 
Rape:lla le:i da la sfrenata ,·olja 
ùbitw vista, cb· dal cuor mi rade 

Ogni delira impre fa, e: t gni deanw 
Fa 'l veder lEi swavc . 

a 

b 

c 
d 

e 

l 
o 

a 
b 
c 
d 

e 

l 
g 

Truovan i a nchwra alcune de le predette canzwnt he nwn 

accorclanul tutte le stanzi ne le m eclefime rime, ma le accordanw 

eli du e t a nzie in due st anzie; cioÈ: la ecwnda tanzia ha le rime 

de la prima, E la quarta d e la tr::rza , E la e: ta de la quinta, E cwsì 

d e l 'al t r e; il ch e nwi h av mw fa tlw ne la no tra Swphwnisba n 

la canzwn che cwmincia: <(Donne dwlznti l>, ad imitazione di 

DiEgw di );"i e: di mwlt 'altri 275 . 

(L\ ' Ill ] 
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De le stanzie de le canz<.ùni sestine. 

L'altre canzU>ni (le cui stanzie c wntinue rihngwnw le rnedeJime 

u ltime parole e: si cwncordanw in cwrnbinaziwne wbliqua), la lwrw 

cwncordanzia È: tale che 'l primw v e:rsw d e la secwnda stanzia te:r

mina ne l 'u ltima parola d e l'ultimw ve:r w de la prima stanzia; 

e: cwsì il secwndw ve:rsw d e la d etta secwnda stanzia te:rmina ne 

l ' ultima parola del primw ve:r w de la d etta prima stanzia ; e:t il 

te:rzw v e:r w d e la ecwnda stanzia ha l'ultima parola del quintc.ù 

vasU> de la prima; d il qua rtw v'ha quella d el secc.ùndc.ù ; Et il 
quintc.ù quella del quartw ; e:t il s e: tw quella del te:rzc.ù; il cui e:xe:rnpiU> 

sarà questa canzwne di Dante m: 

Al pocw giwrnw e:t al gran cerkiw d 'wmbra 
Swn giwntw, la sw, e: t al bianchir de' colli, 
Quandw i pe:rde l w cwlwr ne l 'he:rba ; 
Il rniw diJiw però nwn cangia 'l verde, 
S1 È: barbatw ne la dura pietra 
Che parla e: se:nte cwme fU>sse donna. 

imilemente questa be:lla donna 
Si sta gelata cwme neve a l'wmbra; 
Ché nwn la muove, se nwn cwme pie:tra, 
Lw dwlce te:mpw che riscalda i colli, 
E che lji fa twrnar di bianC<.ù in verde 
Perché lji cuopre di fiwretti e: d 'herba. 

Quand'ella ha in te:sta una ghirlanda d'be:rba, 
Trae de la mente nostra ogni altra donna ; 
Perché i mi kia il crespw giallw e: 'l verde 
Si be:l, ch'Amwr vi vie:ne a stare a l'wmbra, 
Che m'ba serratc.ù tra picciwli colli 
Più forte as ai che la calcina pie:tra. 

Le ue belleze han più virtù che pie:tra, 
E ' l cwlpw suw nwn può sanar più he:rba; 
Ch'iw swn fuggitw p r pianw e: per colli, 
Swl per pwter scampar da cwtal donna; 
(ùode al SU <.ù lume nwn mi può far wmbra 
Poggiw nt murw mai n€ fr wnda verde. 

I' l'bo veduta già vestita a verde, 
Si fatta che l'havrebbe messw in pie:tra 
L'amwr cb'iw portw pur a la ua wmbra; 

a i. 
b ii . 
c iii. ll 
d iiii. 
e v. 

l vi. 
l i. 
a ii. 
e iii . 
b iiii. 
d v. 
c vi. 
c 
l 
d 
a 
b 
e 
e 
c 
b 

l 
a 
d 
d 
e 

a 
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G.) nd'iw l'ho kiE: ta in un bd pratw d'he:rba, 
I namwrata cwme anche fu donna, 
E kiufw intwrnw d'altiss imi colli . 

Ma b;;n ritwrnerannw i fiumi ai colli 
Prima che que tw legnw molle e: verde 
S'infiammi, cwme suol far bella donn a, 
Di m e:; ch'i0l mi tor re:i d wrmire in pie:tra 
Tuttw 'l miw te:mpw e: gir pafce:ndw l'he:rba, 

wl per veder du' uoi panni fan nw wmbra. 
Quandunquc i colli fannw più nera wmbra, 

wttw un bsl verde la giw\·ane donna 
Lji fa parir, cwme pie:tra swtt 'h;;rba. 

De lw accwrdare de le stanzi e diviJ e. 

I4I 

c 

f 
b 
b 
d 

f 
e 
c 
a 

b a 
dj 

e c 

Ma le canzwni che hannw le stanzie divije talhwra hannw esse 

stanzie tutte ne le rime fra st cwncordi; cwme È quella canzwne 

del P etrarca che cwmincia: << S'i'l dis i mai>> 277 ; la cui cwncordanza 

di stanzie È in cwmbinaziwne dritta quantw a due a due ; ma 

quantw a tutte le stanzie È in alcune wbliqua. Be:nché as ai canzwni 

si truovanw che accordanw le stanzie in cwmbinaziwne dritta, 

cwme È quella di Messer Rinaldw d' Aquinw che cwmincia: << Per 

finw amwre vo sì all gramente >> 278 ; d altre . 

Mwlte anchw ne wnw di cwmbinaziwne wbliqua, cwme è: 

quella di Guittwn d' rezw che cwmincia << Amwr nwn ho pwtcre >> 279 • 

E quella di Dante << mwr tu vedi be:n, che questa donna>> 2 0 . 

Talhwra poi le predette canzwni di stanzie diviJe hannw esse 

stanzie tutte fra t ne le rime discordi, cwme wnw quaJi tutte 

le canzwni del Petrarca, di Dante, di Cinw e: di Guiclw Cavalcanti. 

E talhwra l hannw anchw in parte ne le rim cwncordi e:t in parte 

no, cwme è: quella canzwne di Messer Ruggie:ri eh cwmincia <<In 

un gravwJ w affannw >> 2 1 , ne la quale la ultima rim a di ciascuna 

volta in ogni tanzia si n :plica. 

[LIX] 
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Stanzia prima. 

I n un gravwJw affannw 
Be:n m'ha gittatw Amwre; 

a 
b 

Ba a prima. 

E nwn mi te:naù> a dann ù> 
Amar sì alta fiwre. 

a Ba a ecwnda. 
b 

Ma ch'iw nwn wnw amatw, c olta prima. 
mwr fece peccatw; c 

Che 'n tal parte dwnaw me:w in tendimentw. d 

Cwnfortw mia speranza e Volta ecwnda. 
Pen andw che 'avanza ; e 

Lw bwn wffre:n te a p e:tta wmpimentw. Il d 

Stanzia s cwnda. 

Perciò nwn mi di pe:rw 
D'amar sì altamente; 

Ades w mercé che:rw 
r e:ndw humilemente; 
Ch'a pover homw avie:ne 

Per aventura be:ne, 
Che mwnta e: t ha e as ai di alimentw. 

Però nwn mi scwraggiw, 
Ma tutthwr serviraggiw 
A quella che bave tuttw in gnamentw. 

Stanzia te:rza. 

Da cui la mia in tendanza 
Già mai nwn i rimuove ; 

E e:rvw in gran lianza, 
Che in essa mercé truov . 

wlw que tw mi faccia, 
'e:w l'amw nwn le spiaccia; 

E tegnwmelw in gran cwnswlamentw. 
Cwme homw che ha diJagiw, 

E pe:ra d'haver agi w, 
Pocw di be:ne pilja per tale:ntw. 

f 
g 

f 
g 
h 

h 

d 

i 
i 
d 

k 

k 

?n 

1n 

d 

n 

n 

d 

Ba a prima. 

Ba a secwn da. 

olta prima. 

Volta secwnda. 

Ba a p rima. 

Basa eC<ùnda. 

olta prima. 

alta secwnda . 
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Del numcrw de le tanzie. 

Il numerw de le stanzie che vannw in una canzwne è in libertà 

d l pwe:ta, il qual lw suol far ecwndw che la mate:ria rice:rca. 

l\1a cwmunemente nwn s ljwnw e: re nt menw di tre nt più di 

se:tte; be:nché ' l Petrarca ne fac i a una di die:ce tanzie e: Dante di 

quindici; ma ra ri ime wnw que t cwtali, sì cwme anchwra pw

chi im e se ne truovanw di una stanzia wla; dc le quali una ne 

tru ovw in Guiclw Ca\·alcanti , una in Cinw e:t una in Dant . V rw 

È che le canzwni di tanzi c.mtinue (che dal vulgw i kiamanw 

<<se tine )>) olj wnw havere il numerw diterminatw ne le stan JJ zie [LX J 

lwrw, cioÈ e:i ; ave:gna che il P etrarca ne faccia una clwppia, ioÈ el i 

clwdeci stanzie, d il Bwccacciw una di cinque. 

Del kiucl re le canzwm . 

L · canzwni, poi, si soljwnw kiudere cwn una de le lwrw in t gre 

tanzi , cwme fa alcuna volta Dante e:t anchw il Petrarca; ma 

quaJi e:mpre cwsì fannw i Siciliani , il che a me: piace. Anchwra 

si kiucl nw cwn una stanzietta cwntinu a, la quale i kiama tanzia 

:fi.nal . E questa cwtale stanzia finale, e i v uol ponere ne le can

zwni eli st anzie cwntinue, uol e:s ere di d ue v e:rsi simili a lj 'ultimi 

ve:rsi d e le stanzie; cwme fa Arnald w Danie:llw, il qual p rò mwlte 

eli qu t canzwni kiud e:nza tanzia finale. Ma ne le scsti ne essa 

tanziett a vi suol e:ssere se:mpre, la quale si fa eli tre ve:r i , ne' quali 

v1 i mettwnw t utte se:i le ultime parole de le tanzie, cioÈ due 

p r v e:r w, l'una nel fine e: l'altra ne le ceJure se si può, e nwn, 

dwvunque cade m e:ljw ; e dette parole i pongwnw ne la de ta 

tanzia finale talhwra cwn l ' wrdine i t essw che t e:ngonw ne le 

stanzie, e: t a lhwra a ltrimenti; il he n l Petrarca si può facilmente 

w rvare, in cui le cinqu e ulti m se:rva nw l ' wrcline eh È ne le 

stanzie, le alt re no. Ma ne le canzwni eli stanzie diviJ , se si kiudenw 

cwn stan zie :finali, quest e t alhwra swnw di t anti ve:rsi cwme swnw 

le irim c o volte, e: eli quella medeJima rag1 wne; t alhwra wnw 
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di minwr num rw di V€r i, ma bw de la ragiwne che swnw altre

tanti de lj 'ultimi ve:rsi di es e sirime. E questw se:mpre servò il 

Petrarca ne le sue canzwni; ma Dant e: lj 'altri nwn e:mpre; perciò 

che fannw alcuna volta stanzie finali in tuttw di e:rse da la cwm

pwsiziwne de le altre stanzie, e: nwn cwnte:nti di kiudere le lwrw 

canzwni cwn una stanzia finale, ne fannw in alcune due e: talhwra 

tre, coJe che a me: nwn pajwnw mwltw da imitare. 

Hora, per kiareza di mwlte coJe che havemw dette, di tenderò 

tre canzwni di stanzie diviJe; l'una de le quali ha le stanzie di 

frwnte e: volte, e: si kiude cwn stanzia simile a l'altre; l'altra ha 

le stanzie di ba e: volte, e: i kiude parimente se:nza altra tanzia 

[LXv] finale; la te:rza poi ha le stan Il zie di base e: siri ma, e: si kiude cwn 

stanzietta finale imile a la sirima; e: tutte tre swnw di Me ser 

Cinw da Pistoja: 

Canzwn prima 282 • Stanzia prima. 

L'alta peranza che mi re:ca Amwre 
D'una donna gentil h'i' haggiw veduta, 
L'anima mia dwlcemente saluta 
E falla rallegrar dentrw a lw cuore, 

Wnde si face a quel ch'ell'e:ra, trana, 
E cwnta nwvitate, 
Cwme veni e di parte l w n tana; 

Che que ta donna pie:na d'humiltate 
Giun e cwrtefe e: piana, 
E po a ne le braccia di pie:tate. 

Stanzia secwnda. 

E wo tali e' sw pir d'esta nwve:lla, 
Ch'i' mi to swlw perch'altri nwn lj'oda; 
Inte:ndw mwr, cwme madonna loda, 
Che mi fa viver wttw la ua tella. 

Dice 'l dwlce signwr, « Que ta alute 
Voljw kiamar laudandw 
Per ogni nwme di gentil virtute. 

a 
b 

b 
a 
c 
d 
c 

Frwnte. 

olta prima. 

d Volta ecwnda. 
c 
d 

Frwnte. 

Volta prima. 
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Ché propriamente elle tutte adwrnandw 
wnw in e a cre Jciute; 

Ch 'a buonw invidia i \·ane ada tiand w. 

Stanzia te:rza. 

Nwn può dir né ape r quel che imilja, 
Se nwn chi ta ne l ci e: l, che S: di là suJw; 
Perché e: ser nwn può già cuor a tiuJw, 
Che nwn ha invidia quel che ha maravilja; 

Lw quale vizi w r gna ov'S: paraggiw; 
1\Ia que ta S: e: nza pare; 
E nwn o e:xe:mpiw dir, quan t' ella S: maggiw. 

La grazia ua a chi la può mirare, 
DiJ ce: n de ne l c w raggi w; 
E nwn vi laJcia alcun diffe ttw stare •>. 

Stanzia quarta. 

Iw mi to wl cwm'huom che pur diJia 
D'udir di le:i, swspirandw wve:nte, 
Però ch'i' mi ri guardw ne la m ente. 
E truovw c h ed ell'S: la donna mia; 

(Dnde m 'all egra Amwre e: fammi humile 
De l'hwnwr che mi face, 
Ch'iw swn di questa ch'È: tantw gentile; 

E le parole sue w n vita e: pace ; 
Ch' è: si aggia e: wttile, 
Che d'ogni coJa tragge lw verace. 

Stanzia quinta. 

Sta ne la mente mia, cwm'iw la vidi, 
Di dwlce vista e: d'humile sembianza; 
(Dnde ne tragge Amwre una peranza, 
Di che 'l cuor paJ ce e: vuoi che 'n ciò si fidi. 

In questa spe:me è: tuttw il miw dile:ttw, 
Ch'è: si nobile coJa, 
Che swlw per veder tuttw 'l suw e:ffe:ttw 

Volta secwnda. 

Frwnte. 

Volta prima. 

Volta ecwnda. [LXI] 

Frwnte. 

Volta prima. 

Volta secwnda. 

Frwnte. 

Volta prima. 
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Questa speranza paleJe e:s er oJa; 
Ch'altrw gi nwn affe: ttw, 
Che veder le:i ch'è di mia ita poJa . 

Stanzia finale imile a le altre. 

Tu mi pari, canzwn, sì be:lla e: nuova, 
Che di kiamarti mia nwn haggiw ardir ; 
Di' che ti fece Arnwr ( e voi be:n dir ) 
De:ntr'al miw cuor che ua vale:nza pruo a; 

I' vuo', che wl w a l w uw nwme adi 
A cwlwr che wn sui Il 
Perfe: ttamente, ancbwr cbed ei ian radi. 

Dirai, ~ Iw ve:gnw a dimwrar cwn vui, 
E prie:gw che v'aggradi 
Per quel signwr da cui mandata fu i ~ . 

Canzwn secwnda 283 • Stanzia prima. 

Degnw wn iw ch 'iù> mora, 
Donna, quand'iw vi mw trw 
Ch'i' ho de lj'ocki vostri amwr furatw. 

Ché ce:rtw i celatw 
ili venni al latw vo trw, 

Che nwn sapeste quandw n'uJci fuora. 
Et bor, perché davanti a vwi m'atte:ntw 

Mwstrarlw in vi ta era, 
Be:n È ragiwn ch'iw pe:ra 
Su>lw per questw miw foll ardimentw. 

Cb 'iw dwvea inanzi (poi che cw i e:ra) 
Swffrirne ogni twrmentw, 
Che farne m w tramen t w 

vwi, ch'wltra natura sie: te alte:ra. 

Stanzia secwnda. 

Be:n swnw statw astiwJw, 
Ch'i' bo servitw in quantw 
Mwstrar ve:r me: di degnw vi piace 

Volta secwnda. 

Frwnte. 

olta prima. 

Volta secwnda. 

a Ba a prima. 
b 

c 
c Ba a 
b 

Cù>nda. 

a 
d 
e 
e 
d 

\ olta prima. 

e \ olta eCù>nda. 
d 
d 

e 

Ba a prima. 
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!\la se nwn ,.i cale~ e 
Di mie fwlli e , per tanlw 
Dze tar lw vostrw cuor nwn disdegnwJw . 

Ché que tw amwr, che alhotta vi furai , 
Per z _tes. w m'uccide, 
E dentrw mi cwnquid e 
Sì che wvEnte mi fa tragger guai. 

Ques ta przda dal cuor vita divide 
Che den trw a lui menai. Il 
Donn a mia, unque m ai 
Cwsì fatt w giudiciw nwn 

Stanzia finale simile a le altre. 

vide . 

Di miw ardir nwn \"Ì calja, 
Donna, ché vo tra alteza 
Muover nwn si cwnvien cwntr'huom 

LaJciatemi andar, la sw! 
Ch'a finir mia graveza 
Fo cw n la morte vctl len tiEr battalja. 

Vedete bEne ch' iw nwn ho pwssanza; 
Dunque il miw fwlleggiare 
Piacciavi perdwnare, 
Nwn per ragiwn, ma vincavi piztanza. 

Ché fa bw la vendetta da laudare, 
E per r egnare avanza 
Signw r, che perdwnanza 
l fa nel tEmpw che i può ,·engiare. 

Canzwn tErza 2 • . Stanzia prima. 

ba sw. 

Quandw pur veggiw che i volta il swl e 
E t appariJce l'wmbra, 
Per cui nwn spzrw più la dwlce vista, 

rt ricevu tw ba l'alma, cwme suole, 
Quel raggiw che la gwmbra 
D'ogni martirw, che lwntanw acquista; 

Tantw for te s'attrista z i travalja 
La m ente wve si kiude lw djfiw, 
Che 'l dwlznte cuor rniw 

a 

b 

c 

Ba~ a ecwnda . 

Volta prima. 

Yolta secwnda. 

Basa prima. 

Ba a ecwnda. 

Ba a pr ima. 

Volta ecwnda. 

Ba a prima. 

a Basa secwnda. 
b 

c 
d 

e 
e 

Si rima. 
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Piange:ndw ha di wspiri una battalja; d 

Che cwmincia la sera l 
E dura infinw a la ecwnda pe:ra. l 

Stanzia secwnda. 

lhwr ch'iw mi ritwrnw a la speranza, 
E lw difiw i lie:va 
Cwl giwrnw che ri cuote lw miw cuore, 

1i muovw e: cercw di trwvar pie:tanza, 
Tantw ched iw riceva 
Da lj 'ocki dwn che f cwnte:ntw Amwre; 

Che ba già per dwlwre e: per graveza 
Del perdutw veder, più amanti morti. 
Dunque ch'iw mi cwnforti 
Swl cwn la vi ta e: pre:ndane allegreza 
Swve:nte, in que tw statw, 
Nwn mi par e: ser cwn ragiwn biasmatw. 

Stanzia te:rza. 

Amwr cwn quel principiw wnde si cria, 
e:mpre il difiw cwnduce; 

E quel per lj'ocki inamwrati vie:ne. 
Per lwr si porge quella fede in pria 

Da l'una a l'altra luce, 
Che nel cuor pas a e: poi dive:nta pe:ne. 

Di tuttw que tw be:ne swn lj'ocki scorta. 
Chi lj 'ocki, quandw amanza dentrw € kiuJa, 
Ri guardandw nwn uJa, 
Fa cwme quel che dentrw arde e: la porta 
Cwntr'al wccwr w kiude; 
Però de lj'ocki uJar vuo' la virtude. 

Stanzia finale simile a la sirima. 

Vaneggia, mia canzwn, di ge:nte in ge:nte 
Tantw che la più gentil donna truovi; 
E prie:gha che' suoi nuovi 

Basa prima. Il 

Ba a e wnda. 

Si rima. 

Basa prima. 

Basa secwnda. 

Sirima. 

Si rima. 
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E bdj'ocki am wrwJi d wlcernente 
Amici ian de' miEi, 
Quandw p r haver vit a guardan ld. 

Questw adunque che €: dettw fin qui de le canzwni ci bast erà 

ad ha v ere as ai suffic ie:nte cwgniziwne di e e; però andaremw 

ai m a ndriali . Il 

Dei mandriali . 

l m andria li swnw cw ì nwmina ti p erciò eh m e si e:ra solitw 

cantarsi cof e be:n d 'amwre m a rure:stri e: p a twrali , e: quaJi cwn

venevwli a m andre. Qu sti cwmuncmente si fannw di una c wmbi

naziwne di t erzetti , cwm c si fannw e: ziand iw le volte dci swnetti; 

ma in qu c tu) wnw da s e volte d issimili , eh la cwmbina ziwne 

de le volte t wla mente di d ui t rzet t i e: se:m p re in tuttw cwncordi ; 

e: questa d ei m andriali t nwn swlam nte di dui t crzetti , ma a lcuna 

volta di tre, ì in tu ttw cwncordi cwme in tuttw discordi e:t a nchwra 

in parte cwncordi e:t in pa rte di cordi; e:t appre:ssw in q u Ile i 

twrndli wnw rifiuta ti dai buoni a utwri, m a in que ti mwltw fre

quentati . La wnde pwssia mw dire che i m a ndriali swnw di una 

cwmbina ziwne di dui o verw di tre t erzetti d ci quattrw primi 

modi, cwsì in tuttw cwncorde cwm e in parte di corde e:t in tuttw; 

dwpw la qu ale cwmbinaziwne talhwra nwn 'hannw nulla, ma 

mwltw p iù freque:ntemente v'hannw hor unw hor dui tu)rne:lli. 

Hor iw p er m a ggiwr intellige:nzia di qu e tw tratterò più particu

larmentc d i e si ; e: cwmincie:rò d a q u Ili m a ndri a li che swnw di 

cwmbina ziwne in tuttw cwncord e; e: poi anderò a lj 'a ltri. 

Dei mandriali di C(ùmbinaziwne cwncor de . 

Que ti adunque soljwnw cwmunem nte e:s ere di due cwmbi

na ziwni di t erzetti, cioÈ di a b c, a b r., , cwmbina ziwne dritta del 

primw m odw, e: di a b b, b a a, cwmbinaziwne wbliqua del te:rzw 

modw di t rzetti; dwpw la quale soljwnw ha vere dui twrne:lli fra 

[LXIII] 
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sé cwncordi e: da essa cwmbinaziwne discordi, cioè: e e; che ve:ngwnw 

ad e:ssere una coppia del secwndw modw; né quafi mai questi 
tali passanw dui terzetti; de li quali distenderò dui e:xe:mpi, unw 

del Petrarca 285 e: l'altrw di Francw Sacchetti 286 : 

uova angeletta swvra l ale accorta 
~cefe dal cidw su la fr esca riva, 
Là'nd'iw passava wl per miw destinw. 

Poi che se:nza cwmpagna e: e:nza scorta 
Mi vide, un lacciw che di seta wrdiva 
Tefe fra l'he:rba, wnd'È: verde il caminw. Il 

Alhwr fui p re fw; e: nwn mi s piacque poi, 
Si dwlce lume uJcia de lj 'ocki suoi. 

Di Francw Sacchetti. 

Cwme selvaggia fie:ra fra le frwnde 
Nascwnde sé per spaventevwl gridw 
Del cacciatwr quand'è: pre:s w al suw nidw, 

Cw i il piacere, in cui mia mente guidw, 
Twstw ciascun miw se:nsw fe ' gir wnde 
Donna senti' fra s pine e: verdi frwnde, 

Amwr e: me: fugge:ndw ov'iw vedea 
Tal prun che più di le:i miw cuor pungea. 

a 

b 
c 
a 
b 
c 
e 
e 

a 

b 
b 
b 
a 
a 
e 
e 

Ponnwsi anchwra cwmponere detti mandriali de la cwmbina
ziwne dritta e:t in tuttw cwncorde del secwndw e: del quartw modw 
di terzetti, cwme si può vedere in Antoniw di Te:mpw, de li quali 
nwn pwnerò altri e:xo::mpi per nwn haverli in altrw luocw veduti u 7 • 

Dei mandriali di cwmbinazi<.me in parte discorde. 

Quelli mandriali, poi, che swnw di cwmbinaziwne in parte di
scorde e:t in parte cwncorde, solj wnw cwmunemente e:ssere de la 
cwmbinaziwne wbliqua del secwndw modw di terzetti; se ne truo
vanw anchwra de la cwmbinaziwne dritta d el dettw secwndw 
modw o: de la dritta del tazw, che ve:ngwnw in tuttw ad e:ssere 
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di dui modi e: di tre cwmbìnaziwni; e: di questi cwtali mandriali 

alcuni S ùlll<.ù di dui terzetti cwn dui twrne:lli, altri di tre terzetti 

talhwr se:nza twrnelli e: talhwr cwn unw e: talhwr cwn dui; però 

distenderò di tutti questi lj ' e:x e:mpi ; de li quali il primw sarà di 

dui t erzetti del secwnd w modw po ti in combina ziwne wbliqua, 

e: (cwme h o dettw) in parte di corde, cio€ a b a , b c b, e:t harà dui 

twrne:lli cwncordi in de f ine:nzia c wl secwndw ve:rsw del secwnd w 

t erzettw, cioÈ c c, e: fia que t w del Petrarca 2 8 : 

Kwn al u' amante più Diana piacque, 
Quandw per tal ve n tura tut ta ignuda 
La vide in rne: çw de le ge:lid'acque, 

Che a me: la pa twre:lla alpe tra e: cruda 
Posta a bagnare un leggiadrettw velw, U 

Ch'a l'aura il vagw e: biwndw capel kiuda, 
Tal che mi fece hor, quandw elj' arde il ci e:lw, 

Tuttw tremar d'un amwrw w ge:lw. 

a 
b 
a 
b 
c 
b 
c 
c 

Il secwndw e:xe:mpiw fia del dettw secwnd w modw, ma m cwm

binaziwne dritta e: (come ho dettw) i n parte discorde, e: sarà di 

tre t erzetti , de li quali il te:rzw a r à però in tuttw discorde dai 

primi, cioÈ a b a, c b c, d e d; e: t harà un twrndlw swlw cwncorde 

cwn la secwnda de Jine:nzia de l'ultimw terzettw, cioÈ e; e: fia pur 

del Petrarca 289 : 

Perch'al viJw d'amwr pwrtava in egna, 
l\1o se una pellegrina il miw cuor vanw, 
Che ogni altra mi parea d'hwnwr men degna. 

E le:i egue:ndw su p r l'he:rb verdi, 
Udl dire alta vwce di lwntanw: 
« Hai, quanti pas i per la selva perdi! ~ 

Alhwr mi strin i a l'wmbra d'un be:l faggiw, 
Tuttw pen wfw; e: rimirandw intwrnw, 
Vidi assai periljwfw il miw viaggi w; 

E tuxna' indie:trw quaJi a me:çw il gi wrnw. 

a 
b 

a. 
c 
b 

c 
d 

e 
d 

e 

Il te:rzw e:xe:mp1w, p oi , fia del te:rçw modw di terzetti, e:t in 

cwmbinaziwne in parte dritta e:t in parte wbliqua ; perciò che È 

di tre terzetti, de li quali il primw e:t il secwndw swnw in cwmbi-

[LXI\'] 
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naziwne dritta, ma l'ultimw € in cwmbinaziwne wbliqua cwn il 

secwndw; cio€ a b b, a c c, c d d; e:t È e:nza twrne:lli; il quale pari

mente piljeremw dal P trarca 290 : 

Hor vedi, Amwr, che giwvinetta donna 
Tuw re:gnw pre:za, e: del miw mal nwn cura, 
E tra dui ta' nimici È l icura. 

Tu se' armatw, e:t ella in tr ccia e:'n gwnna 
i sie:de, e: calza, in me:çw i fìwri e: l'he:rba, 
er me: pie:tata, e: cwntra te: upe:rba. 
I' swn pri ·w n; ma e pie:tà anchwr e:rba 

L'arcw tuw aldw, e: qualchuna a tta, 
Fa di te: e: di me:, Signwr, vendetta. Il 

D ei mandriali di cwmbinaziwne m tuttw di corde. 

a 
b 
b 
a 
c 
c 
c 
d 
d 

Re:sta a dire dei mandriali che swnw di cwmbinaziwne in tuttw 

ne le rim di corde, la quale è: cwmunemente di t rzetti d el te:rzw 

modw, hora di dui e:t hora di tre ma se:mpre cwn dui twrne:lli; di 

che distend remw dui e:xe:mpi, cioè: unw di dui terzetti, e: sarà di 

Francw achetti 291, e: l'altrw di tre, d l Bwccacciw: 

Di poggiw in poggiw, di elva in fwre:sta, 
Cwme falcwn che da signwr villanw 
Di man i lie:va e: fu age di lwn t an w, 

Las w, men vo (be:n cb iw nwn ia difcioltw) 
Donne, partir vwle:ndw da cwlui, 
Che vi dà forza swpra i cuori altrui. 

la quandw peregrina e: er più cr de 
Da lui mia vita, più prefa i ede. 

Del Bw caccio 29 2 . 

Cwme sul fwnte fu prefw rarciJw 
Di sé da t, cw ì cw te:i peckiandw 
St, É ha pr fw dwl mente amandw. 

E tantw agba e: te a vagh ggia, 
Che, ingelwfita de la sua figura, 
Ha di chiunque la mira paura, 

a 
b 
b 

c 
d 

d 
e 
e 

a 
b 

b 

c 
d 

d 
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Temzndw t a t nwn z ser tolta . 
QueUw ch'e lla di mz pen i, cwlui 
Sel pens i che in t cw nwfce altrui . 

A mz ne par, pe r quel che appar difuore, 
Qual fu tra Phe:bw e: Daphne, odiw st amwre. 

153 

e 

f 
f 
g 
g 

Alcuna volta in qu esti cwtali mandri ali di tre t rzetti swlamente 

dui primi swnw in tuttw di cordi fra st , ma il tsrzw t in parte 

cwncorde cwl secwndw t erzettw e::t in cwmbinaziwne wbliqua; 

cwme spe sw si ved e in Francw Sacchetti ; di che distenderemw 

unw sx e: mpiw 293 più p er ki a reza che per mwlta vagheza che in ì 

fatti m andriali di cwmbinaziwne discorde si truovi. Il 

Swpra la riva d'un cwrrsnte fiume 
Amwr m'indu e, w ve cantar sentia, 
Szn za aperc (J)Ilcle tal vwce uJcia; 

La q ual tanta vagheza al mi w cuor clava 
Ch e in ve:rJw il miw sign wr mi mossi a dire, 
Da cui naJcesse ì dwlce de ire . 

Et elji a mz (cwme pietwJw sire) 
La luce volse, e: dimw tromrn.i a ditw 
Donna can taudw, che edea sul litw; 

Dicznd w, <<E lla È una nympha di Dian a , 
Venuta qui d'una fwre: ta stran a •> . 

a [LXV] 

b 
b 
c 
d 

d 

d 

e 
e 

f 
f 

(t)ltre di qucstw È da nwtare che quantunque ne1 mandriali 

di swpra di tefi nwn vi sia nw dimetri, nie:ntedim enw (secwndw 

ntoniw di Te:mp(J) ) 294 vi i ponnw icuramente pwrre, servandw 

p rò la n:gwla detta ne le cwmbinaziwni, cioÈ che l 'un t rzettw 

h abbia tanti dimetri quantw l 'altrw e:t in quelli mede fimi luoghi; 

ma p erch ' i buoni autwri nwn ve lj'hannw posti, nwn ho ardirnentw 

di dire che vi stian (ù be:ne. E cwsì questw che ho dettw fin qui 

ba t crà quantw a la cwgniziwne d ei mandriali ; però anderemw 
ai rventefi. 

D ei erventefi . 

L ' ultima sorte de le rim italiane, de le quali prwpwfi di vwl r 

trattar e, È il s rventefe; il quale, sì cwme avancia tutte le altre 
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rime di facile cwmpoJiziwne, cwsi anchwra è fra lwrw il più lwngw; 

e: tantw alcuna volta si e:xtende che in più parti si divide; e: ciascuna 

di quelle parti ante le nomina << canti >>, ma cwmunemente wnw 

<< capitwli >> nwminate; il che ha datw mate:ria ad alcuni di kia

mare i serventeJi capitwli. Hor questi scrventeJi si cwmpongwnw 

cwmunem nte di cwmbinaziwne wbliqua d in parte discorde di 

terzetti del ecwndw modw; cioè: a b a, b c b, c d c, d e d, e: cwsi 

fin a l'ultimw, il q uale i kiude cwn unw twrne:llw simile in deJi

ne:nzia al secwndc.o> ve:r w del dettw ultimw terzettw. Iw di qu ti 

distenderò un pocw di e:xe:mpiw, quantunque di essi ianw cwm

poste tutt le tre cantiche di Dante, d i Triwmphi del P trarca, 

e:t altri libri ; il quale e:xe:mpiw sarà questw di Dante 295 : Il 

In quella parte del giwvin tt'annw, 
Che 'l wle i crin wttw l' quariw te:mpra 
E già le notti a me:çw di en vannw, 

Quandw la brina in u la te:rra a e:mpra 
L'imagine di ua wre:lla bianca, 
Ma po w dura a la ua p nna te:mpra; 

Lw villaoe:llw, a cui la robba manca, 
i lie:va e: guarda e: vede la campagna 

Biancheggiar tutta, wnd'ei i batte l'anca; 
Ritwrna in caJa, e: qua e: l i lagna, 

Cwme 'l tapin che nwn a che i faccia; 
Poi rie:de e: la speranza ringavagna, 

eggie:ndw il mwndw hav r can iata faccia 
In pocw d'hwra, e: pre:nde il suw incastrw, 
E fuor le pecwre:lle a paJcer cac ia: 

Cw l mi fece bigwtir lw mastrw . .. 

E cwsì se:guita finw al fine . 

a 
b 
a 
b 
c 
b 
c 
d 

c 
d 

e 
d 

f 
e 

f 

Truovansi anchwra altre sorti di serv nte i, sì di terzetti cwme 

di quaternarii, i quali swnw però in rarissimw uJ w e: quaJi inco
gniti, mas imamente nei pwe:ti italiani; cwmeché dai prwv nzali 

sianw alquantw più frequentati . Ma iw per nwn laJciar questw 

deJide:riw a chi si dile:tta di coJ rar , di tenderò alm nw dui 
e:xe:mpi, unw di t rzetti e: l 'altrw di quaternarii; e: cwmincie:rò da 

quellw di terzetti, il quale arà di mwlte cwmbinaziwni dritt , 

pur del dettw s cwndw modw, e:t in parte di cordi; cioè: a b a, 
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c b c, d e d, f e f; E cw ì s Eg uita di c wmbinaziwne in c wmbina ziwn 

finw al fine, il qua l si kiude c wn dui twrndli fra sÉ cwncor d i d 

in tuttw d a la Cu)mbina ziwne discordi 296 : 

La tarda tella de la pEra grande 
~[ auti e:n la tEr ra e: e: rva in ua natura. 
La prima stella l' acque muo,·e E pande. 

La spiEtata tella muove il fuocw. 
:\1ercuriw tiEne l'aere in ua fi gura , Il 
Tempe:sta muove per uw tEmpw e: luocw. 

Li spi rit i -wn q uattrw principali; 
L'un vie:n da 1':\gnwl pr im w a l'wrizwnte, 
Che 'n nwi cwnse:rva lj' at ti na tmali . 

:\1w tra i ua na tura temperata 
Fra le due qualità attive e: cwnte ; 
Sana la te:rra per qual fa giwrna ta. 

E cw ì Eguita finw al fin e . 

a 
b 

e 
d 

f 
e 

f 

Lw e:xe:mpiw poi d e i rve nte Ji di qu a t e rnarii sa rà questw, il 

quale È di cwmbinaziwne wbliqua e:t in p a rte di corde d e l secwndw 

modw; cio È ab b c, c d d e, e f f g, g h h i ; e: c wsì SEguita finw 

al fin e, che i kiude cwn un twrne:llw s imile a l'ultimw VErs w d e 

l'ultimw qu a t e rna riw 29 7 : 

Tra Erkiw e: l\[acra surge un alt w mwn te 
\"e titw d'bErbe E di nwdwJi abie:ti, 
Cw n be:i luoghi secre: ti 
Da albergar fiE re e: da annidar i uge:lli . 

Qui wn dui , ·aghi e: limpidi ruJce:lli 
Che murmurandw van d i sas w in sa w, 
E d ifce nde:ndw al ba -w 
S'afi re ttan di trwvar l'wnde marine. 

:\el me:çw poi fra l'a lte e: peli gri ne 
Op re de la natura, È\·vi un pra tdlw; 
Che da l de: ·trw rufce:llw 
Dei dui, ch'iw di i, quasi si circw nda ; 

L'al trw , che vie:n da la in L tra pwnda, 
S tagna nel pratw in picciwlettw lagw; 
Nel cui be:l fwndtù vagw 
Si veggiwn se:rnprc a ndar guiza ndw i pes i. 

Que tw ha ne la ua ripa alti cypre: i, 
Che natura pian tò cwn le sue ma ni 

a 

b 

b 
c 
c 
d 

d 

e 
e 

t 
f 
g 
g 
h 

h 

i 
i 
k 
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In cerkiw; e: wn Iwntani 
Pocw fra t , ma cwn e:qu al di tanza. Il 

Poi ve:rsw me:çwdi 'apre una stanza 
wave e: que:ta in un be:l spe:cw ame:n w, 

Che ved il mar Tyrre: w, 
E le na i wndeggiar per entrw l'acque. 

Tutta l 'entrata d'he:dera, ch e nacque 
Forse ce:nt'anni avanti, È ricwpe:rta; 
Cw l kiuJ a e: t a pe:rta 
Vagb agia i rivi e: la minuta herbetta, 

e la quale il cwniljw si dile: tta, 
Et altri animaletti andar agandw; 
E p w il ce:rvw, quand w 
La ete il punge, qui i twrna a b re. 

Le be:ll nymphe, wm l 'aspr fie:r 
H an eguitatw per le elve crude, 
In quel laghettw ignude 
Soljwn bagnar i, e: ri twrarsi alquantw; 

I ntwrnw cui cwn dilett vwl cant w 
Ogni ugellettw a pruova 'affatica; 
E l'aura e: l'wmbra amica 
De la quie: te poi lj'arre:ca il onnw. 

E cwsi se:guita fìnw al fine. 

k 
L 

l 
tn 
m 
n 
n. 
o 
o 
p 
p 
q 
q ,. 
,. 
s 
s 
t 

Di questa m deJima sorte €: quel serventeje del Bwccacciw 
che si kiama la Ruffiane:lla 29 . 

Pwtrei anchwra dire di altre sorte di serventeJi, cwme swnw 
quelli del primw modw e: del quartw di quaternarii , in cwmbinaziwne 
dritta e: discord ; ma iw lji laJ iw da part p er nwn haverli veduti 
ne lj'antiqui autwri; ave:gna che iw alcuna volta lj 'h abbia uJati, 
cwm inquellw che cwmincia: <<M ntre che a wi nwn spiacqui >> 299 . 

E parimente nwn olj w dire d i erventeJi caudati, né dei dimidiati, 
dei quali tratta ntoniwdi Te:mpw 300, per e: r e inusitati e forsenwn 
capaci di mwlta vagheza; ma swlamente dirò che in essi s rventeJi 
nwn i cwstuma poner dimetri ; dicw in qu Ili di t erzetti, p erciò che 

(LXVII ] in qu ili di quat rnarii quaJi e:mpre vi i pongw ll nw, cwme n el 
pr cede:nte e:xe:mpiw si può nwtar e . Wltre di qu tw nwn i disdice 
sapere che n ei serventeJi, cwsì di t erz tti cwme di quaternarii, 
sta be:ne in ciascun lwrw terzettw o quaternariw fwrnire la cwn
struziwne, cwmech' nwn se:mpr que ta coJa da lj'antiqui si faccia; 
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ma se pur accade che la cwn truziwne n egue:nte terzettw o 

qu aternariw bijogni a nda re, i de:e haver cura di farlw rari sime 

volte, cioÈ una o due fiate per erventeje; ché cw ì nwn di dice, 

anzi dà per a ventura un pocw di grazia; ma e È troppw freque:nte 

sta malissirnw. E questw terminare la cwn truziwne in eia cun 

modw di t erzetti e: quaternarii nwn swlamente si uja nei serven

t eji, ma anchwra in tutte le cwmbina ziwni sì di swnetti cwme di 

ballate, mandriali e: canzwni; ne le quali in ogni coppia, terzettw, 

quaternariw o altrw modw lwrw, che si cwmbine, qu aji se:mpre 

si te:rmina la cwnstruziwne; e: specialmente ne l' ul timw mod w 

che si cwmbina; be:nché alcuna volta in imil luocw i truova 

anchw altrimenti uja tw; il che però È da chivare, e: massimamente 

ne le ballate; n e le quali se:mpre si uja di fa r che nel fine de le 

lwrw ripreje, nwn swla mentc la cwnstruziwne te:rmini , ma anchwra 

la sentenzia si kiuda ; la qual cofa, wltre che solj a arrecarle e: 

luce e: vagheza assai, È mwltw a nchwra nece a ria a l cantw lwrw. 

E cwsì qui a l trattare dei serventefi faremw fine. 

Be:n pwtre:bbe alcun meraviljarsi che have:ndw iw in que ta 

quarta divijiwne parlatw di tutte cinque le orte dei pwe:mi, nwn 

habbia m a i posti altri e:xe:mpi che di ve:rsi jambici, e: di questi 

nwn habbia nwminati se nwn dimetri e: trimetri. Ma se cwstwrw 

si ricwrderannw di quellw ch'iw dissi ne la secwnda divijiwne, 

nwn si darannw alcuna m eravilja; perciò che vederannw che ivi 

affirmai nwn e:sser in uf w freque:nte e nwn dimetri e: trimetri. 

Ma pur, se alcun vwrrà ufar anchw lj 'altri, pwtrà quellw che ho 

d ettw del dimetrw facilmente adattare al monom etrw swprabwn

dante e: t a tutti. Quantw poi a li trwchaici , quellw medefimw si 

può fare di ssi che de lji iambici. Be:n wnw di wpiniwne che per 

niun modw si de:bbianw m escwlare jambici cwn trwcha ici, cwme 

fecerw a lcuni antiqui; perciò che, per e:ssere in tuttw fra st cwn

trarii, fannw div<:rsa riScùnanzia e: cwn equentemente discwrdanza; 

ma chi pur li vwrrà ufare, pwtrà ufarli da per st; Il cwme hannw [LXVIIu] 

fattw mwlti d e la nostra e:tà in alcune ballate, le quali tutte e:sse:ndw 

di dimetri trwchaici, hannw e: riswnanzia e: cwncwrdanzia buona, 

c w me È: << Donne be:lle i w ho cercatw >) 
301 , ballata d el Magnificw 
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Lwre:nzw de' Medici, de la quale per più kiareza di enderò la prima 

parte, cio€ tutta la ballata se:nza r plicaziwni. 

Donne bclle, iw ho cercatw 
Lungw te:mpw del mi(t) cuor . 
Ringraziatw sia tu, Amwre, 
Ch'iw l'ho pure al fin trw atw. 

Ell'È: for e in questw ballw 
Che 'l miw cuor furatw ha via: 

Hallw ecw, E empre harallw 
Quaotw fia la vita mia. 

Ella È: si benigna e; pia, 
Ch'ella harà empre il miw cuore. 
Ringraziatw ia tu, mwre, 
Ch'iw l'ho pure alfin trwvatw. 

a RipreJa. 
b 
b 
a 
c Mut. prima. 
d 

c Mut. secwnda. 
d 

d 

b 
b 
a 

olta. 

E cw l seguita ne le replicaziwni , che swnw tre, tutte parimente 

di dimetri trwchaici ; i quali dimetri (cwme da principiw dis i) 
swnw quaJi swli in uJ w ; be:nché i trimetri nwn sarebbenw for e 

inutili a le cwmedie, chi li sap s e uJare; pur di e i altrw nwn 

dirò; anzi qui farò fine a trattare de l rime e: de le co J e che ad es e 
s'apperte:ngwnw. Perci ' che, per wl r dare diligente cwgniziwne 

di queste, swnw quaJi che in troppa lungheza trascwrsw; ma 
n e lj'altri dui libri che ci restan(t) si tratterà de la tragedia, de la 

cwmedia, de lw hc:roicw e:t uni ersalmente di tutti i pwemi, cum 

quella più dilige:nzia e brevità, che per nwi si pwtrà. Il 
[LXVIII ] La quinta divisiwne di quest'opera, ne la quale si tratta de la 

invenziwne de la pweJia e: de la trage:dia, cwme:dia, heroicw, e: 

canzwni, e di tutte quelle parti eh l wn titui cwnw; e parimente 

la se:sta diviJiwne, la quale de lecwmpara ziwni de le figure e: de lj 'al

tri wrnamenti pwdici ragiwna, nwn i swnw al pr Je:nte pwssute 

stampare; ma tostw piacendw a iw si stamperannw; in que tw 

me:çw piljerete que te, le quali trattanw diffuJamente de le rime 

e: di mwlte coJe be:lle e: riposte che i apertengwnw ad esse. 
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Ma che dirò di te, Erasmo, uomo di t a n ta cienzia e di ta nta [29) 

virtù? che per un tuo libretto intitolato Il Ciceroniano, mes o 

nel pubblico 1 , tutti quei che di Cic rone si dilettano ti vorrebbon 

leva r del numero non pur degli eloquenti, ma de ' giudiciosi? 
F orti sima difesa convien che tu ti apparecchi , se p r aventura 

tal openion d lla im itazion porti qu al ne' tuoi critti fai a l mondo 

sentire, o se gli uomini vorran che sia tenuto per cosa da dovero 
ciò ch e tu for e per i cher zo crive t i. Io, per me, on certo che 

nel Ciceroniano tuo p iù t osto hai e s rcitato le divine forze del 

tuo ingegno, che detto ap rtamente il vero parer tuo. Volgi, o 
singulare ino- gn o, volgi lo stilo tuo, e tu m edesimo ii contento 

dir in contra rio di quello che scritto hai, sì come penso che 'l 
contrario senti . Te t esso vinci, ché nessuno vincer ti p otr bbe. 

Or pensa che obligazion ti averà la eloquenzia quando tu mede
simo, che le h a i mo tro quanto le puoi nocer con la tua autto

rità, le mostrerai quanto ancor con la istcs a le potrai giovar , 
solamente scrivendo que[l] che nell'animo enti. E cco che la elo
quenzia tutta lagrimosa ti si gitta davanti e vuol esser tua, sì 

come sempre fu. Essa per la tua pietà ti prega, e per il nome tuo, 

per i sacri nu trimenti che bevesti da l petto Il uo, e per gli orna- [2911) 

m enti che es a per te ha acqui tato, e tu per lei, non le voler esser 

ingiurioso. é ti sct1sar di no11 saper o di non poter far altran1ente; 
ché a m e, il qual son un minimo e venuto nuovo considerator 
delle sue bellezze, tirato dal zelo ch'io porto a lla verità et all'onor 

tuo, dà il cuor di scriver a lquante pa role, le quai (s'io non m'in

ganno) il v ero in alcun modo adombreranno. Queste, ancor che 
non potran giugner all 'altezza dell'ingegno tuo, prego vogli esser 

contento che come tue vadan per le ma ni di coloro che ti biasi-

II 
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mano, perfin che le vere tue da più larga più eloqu nt na 
nel co petto del mondo usciranno. 

Po o p n ar, adunque, che quando tu vorrai ripigliar la v r 
persona tua, dirai, e molto m glio di me, che la lingua latina, ì 
come tutte le altre co e del mondo, ha avuto il suo oriente, il u 
mezzodì t il uo occaso. E sì ome non i può negar che 'l l non 
abbia maggior virtù e più ap rta b llezza a mezzogiorno che 
quando le a o quando cade, così ci convi n p r fermo t n r he 
tutt le co e che ad esser cominciano, dopo alcun tempo ngono 
al loro colmo e finalmente cadono, sian più perfette n l colmo 
che nel cominciamento o nella declinazione. Et es endo stata la 
lingua latina una di queste, siamo a tretti a confessar che s noi 
vogliamo trovar la sua perfezion non fa bisogno che ce la poniam 
davanti quale ila nacque o qual morì, ma qual era nella più 

forte e gagliarda età ua. E conciò sia cosa che, se alle i torie t 
r3o] alla verita cr d r 'orremo, il colmo della lingua Il latina nel 

colo di icerone e di Cesare stato ia, qu l solo ecolo d bbiam 
come p rfetto tenere, e color che andaron molto avanti o nn ro 
dopo, come fanciulli non bene av zzi al parlare o come echi 
già balbettanti. È il vero eh qu lli he vicini furono, avanti 
o da poi, più s'accostarono a quel che tanto lodiamo. 

Piacqu a Cicerone di las iar critto che la eloquenzia latina 
fus e al suo t empo giunta alla ua maturità; e quel colmo, opra 
il quale non poteva ella più andar , di n cessità le minacciava di 

icino la declinazione. Et alcuni auttori, che ser i sero n ila lin
gua eh ver o il suo occaso chinava, ne' loro libri han fatto cusa 
di non poter scriver in quel p rf tto latino perciò eh la lingua 
al loro tempo era già caduta; nondim no molti si trovan di 

ì perduto gusto che più to to piace lor rappre ntar insiem 
non pur la bamba ma la rimbambita lin ua, che qu lla la qual 
nella sua più forte età parole piene di maturità e di con iglio e 
di bellezza u ava. enne adunque n ll'aur o ecol di icerone la 
lingua latina a quella eccellenzia e ommità che potè. Il perché 
tutte l altre tà, e precedenti e seguenti, ebbero d ll 'imp rfet o; 
e, per m glio dir, la lingua di tempo in t mpo andò facendo i più 
bella sì che p rfin che venne al m zzo cerchio suo ciascuna ucce-
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d ente tà u ò la lingua della prcced ntc con alcuna correzione. 

P r la qual co a i può comprendere come siano mal consirrliali 

color che di tutti gli auttori voglion lc\"ar la Il lingua confusa- [Jov) 

m n t e; p erciò che potrebbono appunto pigliar quelle parole che 

dalla p rfet.ta età furon come vecchie [abbandonate , o quelle 

che, declinando la lingua, da radice già priYa di buon vigor enza 

molta b li zza ottonacquero. Perfin che il gentil ecolo fu n ilo 

tato uo, la lingu a era come una ghirlanda t uta da b llissima 

\·ergine, n lla qual ghirlanda erano alcuni fiori che emprc si man

t nnero, altri per la l or debolezza non poteron viver al pari con i 

più forti; il p erché la vergine, con giudicio a mano, andò buon 

t mpo, econdo il bi ogno, l vando i languidi et in lor loco ripo

nendo dc' freschi, senza guastar gli ordini della ghirlanda. ì\Ia 

poco dopo la morte di Cicerone morì la Ycrgin che a \·ea in governo 

la ghirlanda; né ad altrui ' dato far il m ede imo, perché anco 

da radice è del tutto secco il prato latino, nel qual più non na-

cono i fiori di che la rinfr scata ghirlanda tutto dì più vezzosa 

si v dea. E se vogliamo godere di que' fiori, poiché non pos ono 

es r più olti nel prato, convien che ci rivolgiamo alla ghirlanda 

qual rim a e, morta la vergine. 

L e mie parole suonano che la Lingua latina non si parla più 

come la nostra popolare o la gallica, et è già fermata ne' libri; 

e noi, che non iamo nati in lei, se la vogliamo aver , onvien che 

la cogliamo dai libri dove i è fermata; non dico da quei che ci 

danno a v d r che un'a ltra ghirlanda per loro sperar si po a, 

fatta di fiori enza soavità, falsa irnitatrice d lla prima, nella qual 

né lu [[ cc di parole né bellezza d'ordine n é gentilezza di testu ra 31] 

si Yede, m a da quei olamente dai quali tanto ornamento po iamo 

avere . E endo adunque i libri di tinti in mediocri , buoni, c per-

f tti , c1 hinati secondo la m ediocrità, bontà, perfezione e de

chinazionc de' secoLi, et e sendo noi astretti di coglier la lingua 

non dalle bocche degli uomini ma dai libri, p erché non più t osto 

dai perfetti che dai men buoni? E p erché se io che sono str a ni ro 

po so dal p erfetto secolo levar qua i il tutto, debbo nell'altrui 

lingua mc colar vocaboli o modi di parlar che non piacqu ro a l 

gravi imo giudicio di quelli che nel più f l ice eco lo in quella 
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lingua parlarono, scrissero e giudicar sepp ro, si come quelli che 
col latte bevuta l'aveano e che dotti imi in ieme nel Senato, 

nel foro, nel popolo con gravissimo giudicio la trattarono, a ti
garono, illu trarono? 

Né voglio per tutto ciò che noi tanto usiamo le loro lette 
parole che di u ufruttuarii ci facciamo manifesti ladri; ma ridu
ciamo prima la lingua a quell'es r nel qual po siamo pen ar che 
fusse mentre irgilio o Ciceron la componeano, e di quella ecu
ramente ci rviamo si come e o irgilio o Ciceron fece. Ma 
quando alcuna co a nata dalla mente propria dell'auttor ci 1 

paras e davanti, il mio consiglio più tosto sarebbe con un imil 
modo fabricarne una di egual bell zza - che nostra fu se p r 
artificio ma p r lingua degli approvati auttori - che u ar la me
desima, e non ci de e il cuor di tra formarla talmente nella com-

(3rvJ posizion no Il tra, qual fa l'ap , la qual, b nché faccia il uo mèl 
della virtù de' fiori, che non è cosa ua, nondimeno e a la tra
sforma sì eh noi non possiamo n ila opera sua riconosc r qual 
fior in questa o in quella parte del m l sua virtù mette se; anzi, 
sì come tutto il mèle venisse dalla virtù dell'ape, essa ce lo appa
recchia e chiamasi mèle e non più fiori. 

Et acciò che io sia meglio inteso, tre principali ordini possono 
es er della lingua accommodati a vestir ciascun nostro concetto: 
il proprio, lo tra lato e quello a cui perfino a qui (for e per non 
essere stato co i bene inteso né cono ciuto) non è caduto nome 
e che noi in tutta l'impresa no tra primi chiamiamo e chiam remo 
sempre << topico >>; da ciascuno de' quali la eloquenzi~, s condo 
la natura della materia, vestita si vede. Imperò che sono alcune 
materie eh d Ila pura proprietà i contentano, altre vogliono 
esser dette da traslati, o vero perché lo tra lato in quel loco av -
rebbe maggior forza, o vero perché le apportarebbe ornamento; 
altre vogliono per locuzioni topiche e er qua i mes e da anti 
agli occhi de' lettori, pigliando le pitture or dalla proprietà, or 
dalla tra lazion . E benché que to t erzo ordine sia talment d l 
poeta eh enza lui ne una maraviglia po a nell'animo del Iettar 
mettere, pur ancor l'oratore in alcun loco se lo fa commune con 
quella destrezza che gli si convi ne, qual è que to <<tirar l'anima 
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dal cielo )) in luogo di <~ pirar )) appre o Cicerone 2. l\1a Il per mio [32] 

avi o, mentre u eremo la proprietà o la tra lazione frequentata 
fuori del modo topico, più ragionevolmente potremo dir che 
abbiamo usato il mede imo che u ò l 'auttore, che dir che abbiamo 

imitato lui ; conciò ia cosa che la imitazione è m n tre facciamo 
non quello i tesso, ma un simile; il perché, secondo il creder mio, 

la imitazione è tutta del modello, ì che le parole o proprie o tra
slate che ono in u o di lei son libere. E e pur talor è tato chia

mato imitar il dir qu el mede imo, fu pre a la imita zione n lla ua 

larghi sima ignificazione . 
Volendo adunqu e adoperar le parole latine, ciò non po siamo 

far se non pigliando qu Ile mede ime che gli auttori dette hanno, 
o s nza biasimo o con pericolo di bia imo: senza bia. imo mentre, 

come io dis i, u eremo o le propri o le tra late, le quai ono stat 

da più auttori usate in quel modo, e co ì l 'u o le ha fatte divenir 
come proprie; ché an or iceronc e Virgilio tali le leva rono dagli 

auttori che anelarono a vanti a loro. I qua i volendo scriver latino 

con proprietà, come potevano più propriamente nominar l' amore 
che<~ amor )) ? E quando pure alcun di loro disse<~ ardor )), quantun-

que ia tra lato, nondimeno non fu co ì detto da alcun come suo 
trovato, ché molti altri avanti a lui co ì li ero; il perché lo pos

siamo ancor noi senza aspetto di ladroneccio usare, et u andalo 
non possiamo dir che <~imitiamo)), ma eh noi <~d iciamo il mede

simo >, se la ignificazion della Il imitazione si rivolge se all'aut- [32v] 

tar , non ali parole. Ma quando fussemo arditi di usar traslati 

che quel solo auttor fatto avesse con uo artificio o quel modo 
topico solamente da lui detto, aiudico h potre simo cadere in 

p eri colo di e ser chiamati o u urpatori o ladri , c non apessimo 
quelli trasformar nella compo izion no tra sì come l'ape nell'opera 
del mèle i fiori tra forma. E per parlar di quel topico, ove anca il 

tra lato i vede, se dirò al <~ nascer )) << na ci )>, non meriterò bia-
imo volendo scriver latino, ché non un olo ma tutti i Latini 

co ì hanno avuto in co tume di dire, ove la proprietà avea loco. 

Ma se io dicessi << uscir ne' pae i della luc )), ì come disse Lucre
zio 3 , p er mio aviso porterei p ricolo di esser notato, massima

mente facendo ciò nella lingu a mede ima; eh· p r ::tventura in 
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un'altra arei da laudar p r la contenzion ch'io potrei mo trar 
di fare. fa la gran laude ch'io po o meritar, in que to terzo or
dine topico è posta, ché, scoperto l'artificio di u r zio , con qu l 
medesimo posso fabricar un'al ra figura, non di minor bell zza, 
enza rubar . erché, cono ciuta l'arte di Lucr zio, che fu di 

levar la figura dal loco de' cons gu nti, potrò io dal medesimo loco 
formar un'altra di guale tallor di maggior b llezza, eh d l 
tutto mia sarà, fuori che p r le parole le quai la esprimeranno. 

E per dar a aCYgio di qu ta arte, che p r me iene a lu 
dico che da quei mede imi lochi po sono e s r formate le figure 

[33] che << topich >> chiamiamo da quali gli argomenti. ~ il vero Il eh 
talor sarà un lo o che farà forti simo l'argomento e debolis ima la 
figura; e per contrario arà un altro dal quale e tireremo l'argo
mento, sarà di picciola forza, ma e former m la figura, sarà 
gagliarda ì come ono i lochi degli antecedenti e de' con eguenti 
e degli aggiunti. Il perché gli antecedenti con eguenti portan 
neces ità con o loro, ma gli aggiunti non la portano; e per tal 
cagione gli argomenti che vengono dai con egu nti e dagli ant 
cedenti on igoro i, e quei eh na cono dagli aggiunti sono pri i 
di gran f rza. .. per grazia di sempio, q u t argomento n -
ce ario dai con guenti e dagli anteceden i: il ole è levato, 
che ia giorno; perché cade nella con iderazion no tra che, essendo 
il ol cagion d l giorno, vada avanti il levar del ole, che 'l giorno. 
Quello adunque è antecedent e questo consegu nt di nec sità. 
fa qu to tirato dagli aggiunti non ha nece ità: e fa strepito 

co' piedi, adunqu camina; per hé ancor sedendo possiamo m nar 
i piedi in modo che facciamo trepito. Per i quali e empi i de 
l'aro-omento che porta nec ità e er più forte, e quello che non 
la porta er debole. E nondimeno, sì come io dissi , talor la fi

gura che sarà tata tratta da lo o che non averà n ecessità, cio' 
dal loco degli aggiunti, il qual mini tra cose eh di neces ità non 
sono ma aggiugner i pos on , a rà più gagliardezza che quella 

(33v, che sarà mo a da loco n ce ario. L'e mpi daremo in l! torno 
al o piro. Quando adunque dirò << sospirar >, pi lierò il proprio; 
c queste parole accompagnate diranno il m de imo ma averanno 
traslazione qua i pura: << mandar so piri, gittar o piri >>. Ma e 
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io dice i << romper l'acre da p resso co i o ptn 1>, que ta sarebbe 

figura topica tira t a da loco necessario, cioè d a conseguenti ; imperò 

che di necessità con eaue a l sospira r che l 'acre, che è davanti 

alla bocca d i colui che o pira, sia p erca so c rotto dal so p iro . 

K ondi m no, se io vole i trar la fi gura dal loco deali aggiunti , 

do\·e non è ncce sità, e dicessi << fa r coi so piri tremar le cose op

po t , far mover le frondi, crollare i bo chi 1>, a a ver bbe maagior 

aagli ard zza; e pur non è nece sa rio che al o pirar trem ino le 

co e oppo·te se non fu ero molto deboli e vicine . 

.ì\Ia per mio av i o il poeta in que ta natural fi losofia del figurar 

topicamente dee es. er molto savio nell 'abbandonar le co e che fus

ero tr ppo sopra la \ 'erità , qual a rebbe qu lla << fa r tremar le 

frondi 1>, maggiormen te quella <<che i so piri crollino i boschi 1>. 

P a rim nte, que ta che figura il lagrimar, <<porta r gli occhi molli 1> 

o «aver g li occhi umidi 1>, n a ce da consegu nti neccs-arii ; imperò 

che non i può lagrima r che non si facciano gli occhi et umidi e 

molli . l\Ia e si clic sse che alcun << bagnasse con gl i occhi l' erba 

et il p tto 1>, questa fi gu ra averà più vigor, nondimeno non na

scer bb da con guenti necessarii ma da JJ gli aggiunti ; perché [3+ ' 

può ben pian aer alcuno enza bagnar il petto o l'erba. dunqu e, 

que ta f1aura a mplifica e quella solamente può dir il v ro. Ecco 

Virailio, \"Olendo v tir l '<< in erir >> di figura topica, non pur pre e 

il loco nece a rio de' conseguenti, ma poco appr o quello degli 

aagiun ti. Imperò che volendo dir che nell '6rno p ot va esser in

serito il p ero, ri auardò a quel che poteva cons guir. P en ò adunque 

eh di nec ità il pero inserito nell '6rno, se av a a viver , faceva 

bi . oano che ave e a fiorir; il perché disse che << spes o l '6rno di

venteria bianco per i fiori del pero 1> 4. Ma avendo a dire che nel

l 'olmo poteva esser inseri ta la quercia, mirò non a l n ce sario ma 

a ll 'aggiunto; disse adunque che <<li porci spesso vanno a franger 

le ahiancl e sotto gli olmi 1> 5 ; e nondimeno non segue eli necessità 

quello ch e dice, perciò che potrebbe esser la quercia inserita in 

olmo che fu e in loco dove mai non andassero i porci. 

E p r ritornare alla figura di Lucrezio, la qual egli fece del 

nascer , formandola d a i con eguenti (perché neces aria cosa è che 

a l n a c r di ognuno eguiti ch'egli dalle t enebre del materno ven-
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tre ca nei pae i della luce), ad imitazion ua io potrò formar 
un'altra figura dal mede imo loco, senza usurpar la ua. Imper' 
eh se io , con iderando che al nasc r d l fanciullo seguiti ch'egli, 

(34vJ che nel ventre della madre non ra avezzo Il a sentir se non un 
caldo continovamente piacevole, poi nato incomincia a ntir 
la varietà delle qualità del no tro a re, di e si colui esser nuto 
a provar caldo e gelo, non arebbe m n b ila figura che quella di 
Lucrezio. E io mi rivolg s i a quelle cose che vanno a anti 
al na cer, formerei la figura dagli an t c denti, lochi nece arii; 
com se, egu itando i Platonici, io dice i << colui è di c so dalle 
sf r >> (o <<dall'immobile cielo p r le sfer >>) <<e vestito dell t r
r n membra> (o <<d'umanità>>) <[a] mo trarsi al mondo>>; o, 
se la materia lo comportasse, fac i alcun gentile accennamento 
per la via d ila mistica teologia alla favola di Pasifae congiunta 
col tauro. Che ì come nel libro d Ila imbolica filosofia, dov mi 
darò fatica di aprir con ensi mi tici non pur le dotti ime favole 
de' poeti, ma conseguentemente le imaaini che adornino i l chi 
del mio Teatro 6 , dimostrerò il congiungimento di Pa ifa col 
tauro non si nificar isfrenata libidine, om crede e criv aie
fato 7 , ma il de cend r dell'anima n l corpo. 

E chi volesse formar una figura pur del << nascimento >> dagli 
aggiunti, potrebbe pigliar tutte quelle cos che potessero enza 
neces ità seguire, quale è questa: incominciar ad aprir gli occhi 
nelle co e del mondo, o gli altrui occhi sentir del mortale. È an
cora da con iderare che degli aggiunti alcuni sono veri, alcuni 
finti; i veri sono tutti quelli de' quali p rfin a questo loco ab-

(35] biamo dato gli e sempi et i quali po sono esser al ll l'orator t al 
poeta communi, quantunque l'orator gli adoperi temperatam nt ; 
i finti sono del poeta solamente, quali ono quelli che fìng rr
gilio cri vendo a Pollione: che al nasc r d l fanciullo le culi m t
tessere i fiori e, renovato, il secolo av e a ritornare aur o . 
I quali aggiunti sono fondati su la similitudine, su la cagion e u 
l'eff tto. E cosi non sono aggiunti pud, imp rò che assimigliando 
il nascer del fanciullo al nascer d l ol nella primavera, quell 
cose che poteano conseguire al ol l ato aggiunse al fan iul 
nato ; il perché a iene che, accompagnat a l sole, alcune di lor 
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potess ro m alcun modo c ser necessarie; ma accompagnate al 
na cer del fanciullo, siano non olamente aggiunte, ma agaiunte 

fintamente . Dissi es er fondati anco su la cagione e su l'effetto, 
imperò che il sole è cagion che la terra mandi i fiori , che egli con 

fizione accommoda alle culle, t i fiori ono come effetti. Dal mo
vimento ancor solare, dopo lo spazio di molti anni, si pos ono mutar 

i secoli dal ferro nell 'oro; il quale effetto Yirgilio poeticamente 
aggiunse al na cer del fanciullo , il quale è come un sol mosso. 

Quelli aggiunti finti sono ancor b ellis im i quando ono po ti 

accompagnati sì che l'uno dall'altro proceda , quali sono quelli 
nell'A ruonautica di Catullo, dove il poeta, volendo figurar la prima 

navigazion degli Argonauti , pen ò a qu el che fintamente si poteva 
aggiungere a quella; il p erché di - e che le nimfe del mare mes-

sero fuori il capo piene di maraviglia, veg JJ gendo sì gran machina [3svJ 

n el regno loro 9 . E poi subito agaiugne ancor questo: che gli occhi 
di color che erano nella nave ebber grazia quel giorno e l'altro 

di guardar le dèe marine .. dunqu e, p rché non segue di necessità 

che ad una prima navigazione le Nereidi mettano il capo fuor 
del mare e che gli occhi mortali potessero goder della vista delle 

dèe, e l'una c l'altra figura na ce dagli aggiunti. E perché non è 
certo testimonio che così fatte dèe veramente siano, diciamo detti 

agaiunti e ser finti. E e in alcun modo la imitazion i può trovar 
nelle parole, certo sarà in queste dell'ordine topico, nel quale po

tremo imitar l'auttor nell'artificio solamente; c per poterlo bene 
imitar, debbiamo sempre le d tte figu re t ner avanti senza guastarle 
e senza richiamarle a' loro emplici , che così facendo ci potremo 

cmprc render simili o vero in alcun gentil modo farle divenir 
nostre . 

ia, per grazia di e empio, smarrita l'arte di far mattoni, i 

quali non si potessero aver se non negli edifici antichi, n ' quali 
l'arte de' mattoni fermata i fu sse; e venga in de id rio ad un ar

chitetto de' no tri tempi di fare un bello edificio di mattoni secondo 
il disegno che avesse fabricato nella ment . Certo, arebbe a tretto 

di abbatter a terra alcuno edificio antico e con quelle pietre cotte 

far il lavoro; e se fusse architetto nobile, non doverebbe già levar 
i p zzi di muro della fabrica antica per m etter quelli n lla sua, che 
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[36] ar bbono cono ciuti per non suoi; ma ridur tutto il muro Il a quel 
cumulo di pietr dove l'una fu e dall'altra divisa sì come furon 
mentre il primo fabricator in op ra le me il vero eh quando 

eni se alle cornici, alle olonn , o ad altra :figura di marmore che 
fus e in alcun nicchio, e o la dov r bb conservar così intiera, 
o p r farne alcuna simile ad e empio di qu lla, o per farla in alcun 
prud nte modo diventar come ua. E b nché le parole tutte eh 
d bbiamo coglier dagli auttori, non debbiamo ordinar di ipate 
p r emplici, che alcune ancor d ile propri nonché dell tra late 
vanno accompagnate, e cosi d ono e er con r ate et u ate, non-
dimeno tutte q ue t che non ono da er di giunte ono com 
fus r ridotte ai loro principii, mentre vanno condo l'u o de li 
auttori con le lor compagnie. 

te ori 
Iulio 

cristiani imo, o felici imo R e r ancesco, que ti sono li 
e le ricchezze della eloquenzia eh 'l er o di tua maestà, 
amillo, ti apparecchia. Queste on l vie per le quali ascen-

d rai alla in1mortalità. P r qu ste non olamente n ll'impr sa 
latina alir potrai a tanta alt zza che gli altri re d l mondo p r
d ranno la i e ti orranno in su euardare, ma anc r le mu e 
francesche potranno per q u ti ornamenti andare al pari d eU 
romane e dell greche. iva pur felice la grandezza tua, ché s 
alcuna cosa mancava ai molti ornamenti dell'alti imo ingegno 
tuo, la gran fabrica che io gli apparecchi certam n aliela ap
port rà. 

Ma per far ritorno a quei che la imitazion negano, on iderino 
per io a quanta bruttezz vengono li critti che dalla lor torta 

[36v) op nion na cono, et Il alla ~rran discordia che tra lor t ancor 
a qu sto: che p r le loro compo izioni di qui ad alcun t mpo non 
potranno e er riconosciuti come uomini di alcun secolo, ma come 
crittori bizzarri, e di suo capo non abbiano voluto onvenir con 

la openion de' prudenti, né con la ragion, né on la natura, n' 
con l'arte. E pur, e leggono i p rfetti tro eranno critto da Cice
rone nel secondo del uo Oratore che tutti i buoni coli, quelli 

cc llenti scrittori che hanno avuti, tutti mpre son convenuti in 
imitar un perfetto 10. Té sarebb nei loro critti conface olezza 
di stilo se non a ero, tutti quelli che in i me di openion 'accor-
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darono, imitato uno; il perché mentre sono letti i loro libri, della 
forma univer al nella qual s'accordarono, possono esser gi udicati 
quali fussero d ' un secolo e quai d'un a ltro . l a e tutti li scritti 

di qu e ti, che senza norma scrivono, saranno me i in ieme, di 

qui a pochi anni non i potrà dar giudicio che in un medesimo 
secolo i iano trovati né che in d iversi . In un medesimo no: perché 

né anco que ti hanno alcun indirizzo al qual tutti mirino, anzi 
nella lor di corde via, da' buoni sono tra lor discordi, e par che 

ciascuno abbia giurato di fare a l peggio che può. -on potranno 
ancor es er giudicati per i crittori di diversi secoli, perché non si 

potrà trovar secolo a l qual per similitudine di openione potessero 

e ser a simigliati, conciò sia cosa che n essun di lor si vuol dedicar 

a lingua che si potesse Il referir ad un ecolo . È il \'ero che si :37] 

potrebbe portar fo rse speranza, se fusse vera la openion d l ritorno 

nostro in que to mondo, che quando essi ritornassero, essi soli la 
potessero riconoscere, se la m emoria di sì cieca openione e e così 

dura ostinazione non fusse ancor partita da loro. 
E ch e più dirò? E s i, quantunque non sian nati nella lingua 

latina, ardiscono introdur non dico figure topiche, non dico lode

voli traslati, ma nuova proprietà di vocaboli; perché Cicerone o 
altri di quel secolo e di quella lingua furon osi di far co ì e di per

suader che così si facesse, mentre essa lingua era in uso e ancor 
si an da va facendo. N o n ridereste voi, Galli, se io straniero volessi 

aggiunger vocaboli alla vostra lingua? Certo sì. E pur venendo 
io a voi et avendo ad abitar con voi, potrei apprender la lingua 

vostra, ma non forse aggiungerle sì fedelmente vocaboli come fa
r ebbe un di voi. E se voi farest e le risa m entre io volessi esser 

così audace nella vostra lingua, che tuttavia fiorisce nella bocca 
e nelle mani del gran R e e di tanti altri che l'aumentano, più 

rider bbe Ce are e Ciceron di là se veder potessero questi nuovi 
mo tri. ::\Iinor error certo fa rebbon questi se imitassero un Plinio 

o un men buono, perché potrebbono sperar che fussero da alcun 
secolo tati intesi come e di quel secolo stati fossero. 

E perché molti mi si oppongono, dicendo che né a Cesare né 
a Cicerone è venuto detto tutto quello che si potrebbe dire - il 

p erché affermano che, se ci vogliamo strin ll gere ad uno di questi [37v 
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perfetti, farà bisogno che lasciamo di dir tutto quello che non è 
venuto detto all'auttore, e così diveniamo poveri e non accommo

dati a dir il tutto - a que ti rispondo che p er:fin che io po o aver 

oro non voglio né argento né ferro ; né, p rché in alcun loco mi 
potesse mancar l'oro, io lo voglio abbandonar, vedendo che l'ar

gento o 'l ferro mi potes e esser copio o per tutto. Ma quando 

avrò mes o in opera tutto l'oro, e che alcuna parte dell'opera mia 
dimandasse alcuna giunta, io mi volgerò all'argento, ma al ferro 

non mai . Il perché è da sapere che nella gran fabrica del Teatro 
mio son per lochi e per imagini disposti tutti quei lochi che pos
son bastar a tener collocati et a mini trar tutti gli umani concetti, 

tutte le cose che sono in tutto il mondo, non pur quelle che i 
appartengono alle ci nzie tutte et all arti nobili e mecaniche. 

o ben che que t mie parole partorirann maraviglia, e faranno 
gli uomini increduli per:fin che l'effetto non venga al sen o; pur, 
prego quei che qu sta parte leggeranno, vogliano esser contenti 
ad un essempio ch'io darò tanto chiaro che b n potrà dar indicio 
di verità. Avertiscan, prego. Prima che fussero trovate le venti

due lettere d l no tro alfabeto, se alcun si fus e offerto di dar 
entidue caratteri con li quali pote sero s r notati tutti i pensi r 

nostri, co' quali tutte le cose delle quai parliamo potes ero e er 
scritte, non sarebbe stato beffato? E pur veggiamo che q ue te 

[38] poche lettere che sono nell 'alfabeto sono bastanti a espri ll mere 
il tutto. E la prova che è tutto di nelle mani di color che scrivono 
ne fa manifesta fede. Appresso, se da poi che si trovarono i libri 
già scritti fusse smarrito il numero delle lettere dell'alfab to, e 
che alcuno vole se prometter di condurle tutte fuor dei libri a 

certo e picciol numero, arebbe egli uccellato da quelli che m rit -
rebbono maggiore uccellamento? i quali v ggendo i libri pi ni 
di lettere si darebbono a credere che tu te fu sero diver e e che 
scrivendo non si faces spesso ritorno alle m edesime. o b n io 
che mi beffano al pres nte, prima che non veggano altro che pa
role, tutti quelli a orecchie de' quali è venuto questo trovato mio; 
e pur è vero. Appre o, prima che fussero stati veduti i predica
menti d' Aristotile, chi avrebbe mai cr duto che a dieci principii 
tutte le cose che sono in cielo, in terra e nell'ahi so si pot s ino 
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ridurre? E pur sono in luce, e tutto di si veggono, leggono e 

cono ce che sono bastanti soli dicci. dunque, parrà a questi 

miei calunniatori t a nto d a nuovo s 'io mi afferi co dar tutti i con

cetti uma ni e tutte le cose d lle quai si può parlar in tanto nu

m ero che bastante ia? I quai, quantunque a c ndano per loro 

opra il numero di diecimila, pur di loro ne son più di trec nto

quaranta tre GoYernatori, e di que ti Governa tori , qua ranta nove 

Capitani , e de' Capitani se tte solamente Principi. T accio de' mag

giori secreti ripo ti nel maggior numero, acconci a fa r quelle mara

viglie, ché 'l ro sor e la modestia al p resente scoprir non mi lascia no . 

Adunque, poiché noi abbiamo tanti Il lochi con tante imagini, [38v] 

che possono mini trar non olamente materie di erudizion piene 

et artificii con nuovi modi condotti a l senso, ma ancora le parole 

e tutte l d ette co e di tinte a i loro ordini che possono c ser ba

stanti a tutti gli uma ni concetti, è st ato mio consiglio di far di per-

fetti simi auttori sì minuta anatomia, che tutti quc' lochi che han 

potuto e ser fatti ricchi d ella lingua de ' nobilissimi scrittori non 

sono stati contamina ti della lingua de' non perfetti . Imp rò che, 

sì come h o d etto, d [o]ve ho avuto modo di metter in opera l'oro, 

non ho voluto né l 'argento né il ferro né il piombo. fa perché 

alcun loco non era stato adoperato da que' felici auttori, acciò 

che noi avessimo tutti i concetti no tri che parlassero e non fu ssero 

mutoli, mi son dato a servirmi d ell'argento. 

E per dir apertamente, una di tre vie mi parche abbia ad esser 

os ervata in co ì fatti m a ncamenti. La prima è, che noi più to to, 

potendo, debbiamo 1-- var il vocabolo che manca n e' p erfetti aut

tori da alcuno scrittore a lor vicino, che d alla propria licenzia 

nostra; benché nel più que' vocaboli che non sono stati usati da 

Cesare, d a Cicerone e da simili sono vocaboli p ertinenti a qualche 

art , e gli auttori d elle arti, come della medicina, d ell'agricoltura, 

d ella milizia e d elle altre, di tutte le loro paglie i lochi miei adorne

ranno . Questa adunque di sati far a i mancamenti è la prima via. 

La second a è, t nuta ancor da Cicerone e da altri buoni, di m etter 

il greco in loco di quello che dovreb Jibe es er latino. La t rza [39] 

via giudico ess re la circonlocuzione, la qual ancor sarà accommo

data ad e primer tutte quelle co e che per non ere tate in uso 



174 G. C. DELML IO 

appres o gli antichi non hanno né anco avuto ocabolo, come la 
bombarda, la staffa e quel che nella commune lingua d'Italia 
chiamarne << capiton di fuoco 1> e imili. O circonlocuzione, aureo 
occorso in cosi fatti mancamenti! Tu ei una di quelle ie che di 

tanto impaccio liberar ci puoi, di poveri farci par r ricchi. Tu 
quella ola per cui ancor nelle co e che, o perché non caddero in 
propo ito o perché non furon dalla natura d lle co e o dall'arte 
ancor messe in luce, non furon mai d tte dai Latini, ci puoi far 
parer Latini. 

Qu te tre vie adunque han fornito di ba tanti parole tutti i 
nostri concetti, i quali on giunti a qu l num ro, che a dir tutte 
le co e che per linaua o p r alamo i po ono esprimere, ati
sfanno. Imperò che sì come e mancassero all'alfab to que te 
l ttere , R, e sarebbono manco, conciò sia co a he quantun
que per l'altr lettere potes er s re critti questi nomi << io, 

ngelo 1> e tutti gli altri dove non av sero loco F, , nondimeno 
e 'l bisogno fu e di crivere << rancc co R » l'alfab to dar bb 
hiaro segno di non s r p rfetto, co ì mostr rebbe imperf zione 

il teatro mio quando si potesse trovar pensar oncetto il cui loco 
non i fu se, alla quale abbiamo riccament preveduto. E ì 
come apprese le lettere dell'alfab to, ma non ancor e rcitat , cri-

~39v) veressimo con alcuno indugio queste Il parole <<Francesco Re>>, 
e pochi giorni dopo senza pensarvi su, dal calamo ubito opra la 
carta pioverebbono p r l'abito fatto, co ì imparato l'ordine d i 

lochi mi i, per alcun giorno l'animo non ancor e sercitato p n rà 
un pochetto, ma poi, per l'u o che in picciol tempo acqui terà 
senza fatica veruna a quella composizion, p r la nobilità conse
guita p r la imitazione potrà meritar laude. 

Ma per volger a buon camino qu i che abbandona o l'hanno 
ol p r fuggir la imitazione di alcun perf tto, ricordomi aver 

letto in un libretto di Dioni io Alicarna seo, critto (come cr do) 
a Ruffo Melitio 11, eh colui non potrà mai perar eternità agli 
scritti uoi, il qual non a erà avuto riguardo a tre maniere di e
coli: a' pa sa ti, a' pre enti, et a' futuri. ' pas a i, p erché debbiamo 
metterei davanti il più perfetto de' passati ecoli; la elezion 
d'un così fatto, sì come dice Ciceron , dee e re fatta con lunaa 
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con iderazione e con buon con iglio; a' pre enti ancora debbiamo 
av r riguardo, a quelli, dico, che nel no tro secolo ci p ares e e er 
dotati di prudenzia e di giudicio; imperò che con c so loro ci deb

biamo con igliare, sol che pri\·i fu sero di ogni pa sione e pieni 
di buon di corso, e veder e la cornpo izion no tra i a.,-icina a 

qu ella perfetta idea dell 'e loquenzia che i nella mente avessero 
collocata. Il perché Marco Tullio n ell'Orator uo dice che empre 

la prudenzia degli auditori fu quella che diede norma a ll 'eloqucn-

zia di a ltrui 12 . E per vero dir, quando iceron a\· a ad :1 orar , 40: 

a quanta perfezion di con ·igli credete \·o i lo conduce e il aper 

che da un esare, da un Pompeo, da un Bruto dovea es er a col
tato? Non pen ate voi che egli mette se tutte le ue forze dell'in

gegno per piacere a quelli uomini, che per aventura nella mede-

ima eloqu enzia il primo loco t enevano o lo vicino al primo \·ole
vano? A' futuri secoli debbia mo ancor riguardar, pensando a tutte 

quelle cose che potessero dispiacer a tutti quelli che dopo noi 

verranno . Dirà alcun ciò er impossibil di sapere; onfes o io 

che ciò del tutto non po iamo ap r ; ma ben dico che a ciò 

po iamo preveder, imperò che se averemo imitato bene il per

fetto antico in tutto quel che imitar i può e si dee, non potremo 
noi esser bia imati senza biasimo del perfetto a uttore imitato. 

Per le qual ragioni di Dioni io non so come con eguiranno perpe

tuità gli critti di coloro che da que to propo ito d 'imitar un per
fetto sono lontani; perciò che a nessun dei tre ecoli col pen ier 
i volgono: a' pa sa ti no, ché de' pas ati nes un nobile e certo 

si propongono del quale esser simili vogliano; anco al giudicio 

de' presenti non i sottom ttono, i qual[i] tutti, ol che la dolcezza 
della eloquenzia gu tato abbiano, in qu to almeno conYengono 

che più po ono aver veduto mille che un sol . 
E come credete voi che 'l p erfetto a uttor, che ci debbiamo 

proporr , ia giunto alla perfezione? rto del uo non vi ha posto 

e non la natura e quel poco di bene Il che da un solo aspettar r4ov] 

si può e la fatica delle cose o ervate e gentilmente insieme tessute 
nella composizione. dunque, le cose che per il detto auttor fu-

rono osservate erano di altrui; ché quel di buono, che venne a 

ca o d tto da que' primi, fu os ervato da chi ebbe giudicio; né 
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avanti che tanti bei modi detti a caso fussero osservati, si trova
rono tutti in un solo. Ma da poi, quelli che si dilettarono dell'arti
ficio andarono di secolo in secolo osservando, sì che, trovandosi 
in mille rozzi antichi mille bellezze, disp rs in modo che per aven
tura una sola in ciascun solamente fra molte tenebre risplendea, 
quella età finalm nt venne nella quale, con l'aiuto di coloro che 
osservato aveano, si poterono veder infinite osservazioni, cioè 
infinite perfezioni, in ieme; le quai ad alcun perfetto ingegno 
furon norme tali che le perfezioni eh prima erano disperse in 
molti auttori furon vedute tutte rilucer in un solo. Adunque, 
colui che imita un perfetto imita la perf zion di mille raunata in 
uno, e tanto meglio quanto in quell'uno essa perfezione appar 
continuata, non in una sola parte della composizion composta, 
sì come in alcun di que' primi auttori ved r si potea. 

D bbiamo ancor pen ar che non imitando noi alcun perfetto 
ma noi medesimi, in noi m desimi non po a e ser se non quel 
poco di b llo che la natura e 'l caso può dar ad uno. Et in questa 
buona openion ci de onfermar la nobili sima arte del dis gno, 
otto la qual cad la pittura e la scoltura; imperò che nissuna di 

[41] que te giun e alla Il sua ommità perché alcun pittore o scultore 
d l olo uo ing gno i contentas e o p rché, volendo lasciar alcuna 
opera perfetta, o piglias e la similitudine solamente di alcuna 
particolar p rsona: perché i cieli non diedero mai ad alcuno indi
viduo tutte le p rf rioni. Anzi il giudicio di Zeusi fu di piu vergini 
coalier le parti più belle; e quelle accompagnò alla bellezza che 
egli i aveva formato nella m nte, p rfetti ima di egnatrice di 
quei ecreti a' quali né la natura né l'arte può pervenire. Né dal 
giudi io di Zeu i d bbiamo noi div nir pre ontuosi nel levar da 
molti le parti più belle, ì come fece Cicerone o alcuno altro per
fetto. Perché que ta fatica in tutte le generazioni dello stilo, esso 
di a ercela adombrata promette che Zeusi non fece se non in quella 
che una belli sima giovane rappre entar potea. 

Et al pre ente io non intendo che i dati es empi si di tendano 
sopra tutte le parti dell' loquenzia, ma olamente opra le parole. 

ebbiamo ancor pensar che Ciceron, ì per es er nato nella lingua 
latina e per aver fatto fiorir la sua età, la quale ancor per molti 



DELLA 1:\!ITAZIONE 177 

altri ingegni fioriva , come p er an-r letto con grande el zione gli 

auttori eh rano andati avanti e per aver conver ato empre con 
uomini pieni di scienzia, di buona lingua e di giudicio, ad alcu no 

de' quali a\·eva ancor fatica di ati fare, eh gli abbia aputo 
con maggior prudenzia coalier l bell zze della lingua latina e 

levar via le Il parole t roppo popolaresche o comiche o dure o già [4rv 

antiche e, che non fa rebbe uno di noi non nato in quella lingua, 

non di tanto giudicio, non uso con uomini di tanto enno. E se li 

scoltori e pittori del presente ecolo ave ro non pur l'imagine 
di Zeu i, ne la quale s i vedeva quel che conveniva ad una giovane, 

ma tutte l perfezioni de' simulacri, da' quali pote sero coglier 

tutte quelle parti l qual convenis ero a finger non pur l'uomo 
ma tutti gl i altri animali , sì come abbiamo noi tutte le parole 

accommodate come molli sima cera a cad r sotto qualunchc l

gilio de tre maniere di dir divinamente trattate da Cicerone e da 

ciascun a ltro p erfetto , sarebbono di quella fatica liberi della qual 
siamo noi. E se que ti medesimi scoltori e pittori, mentre voglion 
far una fiaura, più tosto . i contentano di pigliar la imita zion da 

una tatua antica fatta da alcuno grande artef1ce, che da molti 
individui fat ti dalla natura, ne' quai le bellezze non sono unite, 

e non è poco quando in eia cun e ne ritrovi una - p erciò che 

n lla figura antica del perito artefice si veggon già tutte le belle 
cose unite - perché debbiamo noi, potendo levar la imitazion da 
un perfetto in tutto quel che l'uomo far può, o di no tro capo 

voler ritorna r a que' principii ne' quali ha fatta già la fatica quel 
perfetto auttore, o l var ancor le parole di coloro che nell'imper

fetto s colo seri sero, o solamente rappresentar quella picciola 
bell zza che la particular no tra natura avesse avuta dal cielo? 

Cer Il to, in tanto rror non può cader se non colui che non ha [42] 

giudicio di bellezza né di bontà, e piglia confusamente ogni cosa 

per bella e buona. Que to tale, co ì come non vuole il aiudicio 
de' presenti né de' pa sati , cosi ancor poco pensa a quelli che segui

ranno, i quali saranno forse più fastidiosi nel volersi contentar 

che non sono i presenti. Ké tanto ho detto p rché io mi t enga 
eloquente, imperò che, che può eli sé prometter un'uomo di sì 

picciolo ingegno com'io et occupato tanti anni intorno a que ta 

I2 
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impre a, p r di occupar altrui e p r far i parmiar tutta quella 
età che sogliano pender gli uomini nell'acquisto delle dotte lin
gue, acciò che la possano collocar nel v tir l ci nzie, che ancora 
ignude sono, e principalmente l sacre critture? E per v ro dir, 
io tengo e certo son di aper meno di eia cuno che di letter 1 

diletti; ma ben posso prometter al mio R he, di quel poco ch'io 
o, in poco tempo si farà part cipe e r ira ene com'io, e tanto 

meglio quanto è dotato di piu alto ing gno. Né al pres nte scrivo 
per insegnarvi, ma p r dir il parer mio; il qual, 'i parrà he io
var vi possa, ne r nderet onor a Di , dal quale ogni ben proced . 

e anco lo trovar te vano, pigliate il mio buon voler t alla mia 
debilità piacciavi aver compa sione. 

redo a bastanza aver dimo trato l'imitazion d 'un perf tto 
dov re r tenuta, e la openione di qu ili es r arra che la negano; 
imperò che non po son metter parol in i me del tutt equabili 

[42v) né Il del tutto b ile, e p rché in qu to n g zio dell'imitar co tor 
si vanno implicando, or dicendo e er co a impossibile, or non 
esser fatica da prendere, ma che da tutti i d e pigliar qu l he i i 
mette da anti, e alcune altre vanità n ile quai confondono le parti 
della eloqu nzia. Le quai cose mi fanno cred re che siano tate da 
loro inviluppatam nte dette, p rché non hanno oluto filo ofar 
intorno a questo fatto, né cercar diligentemente qual co a n gli 
altrui scritti imitar non i pos a e p rché, di quelle eh po siamo 
imitar, quali i deono da un solo e perfetto auttor ricercar , e quali 
da più ancor di diver i coli e di diver e lingue ricercar e imitar 
si potrebbono. Il perché io, non come ardito o p rché io mi timi 
sofficiente, ma come de ideroso che questa v rità i trova e, con 
l'aiuto d 'Iddio mi darò fatica di aprir, second l'avise mio, quali e 
quante siano le parti d ila eloquenzia, e di que te qual sia quella 
di cui solamente l'effetto e non la cagione imitar po iamo, e perché, 
e quali e quante iano quelle che ci po iamo nell'altrui critti 
proporre, e come. 

per incominciar, dico qu l eh un'altra fiata in que ta ora
zione di i, che io non cr do eh la natura dell'autore po a e er 
imitata già mai, ma solamente que' consigli eh da lei procedono. 
E per grazia di e empio, un nuovo archit tto non potra mai rap-
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presentar la natura d'un antico che ave se fatto un t empio ad 

Ercol o a Diana ì che quella istessa pote e e er giudicata; 
ma Il quel con iglio che l 'antico ebbe di far al tempio di Ercole [43] 

le colonne robu te, a quel di Diana le ottili , di volger la porta 

del t empio o ver o il fiume, perché fu e rivolta a l dio che l'an
tichità credea fu e nel fiume, o ver o la trada, p rché fu e ac

commodata alle alutazioni de' viandanti. Et inv ro questi con
sigli ono di tanta Yirtù, perché oli danno la trada c lo indrizzo 

a tutti i sensi li quali potessero esser trattati dalla eloquenzia, 
che di loro in loco della na tura a bastanza contentar ci po siamo. 

Ma p rché i con igli d'inviar l 'cloqu enzia a qu el cam ino, nel qual 
era al più felice secolo, ono tati tanto lonta ni dalla cognizion 

di questi che hanno trana open ione nella c mpo izione della 

lingua quanto e a lingua è tata lontana da loro, mi sforzerò 

con alcuno e sempio di far quelli non pur Yicini all ' intelletto, ma 
ancora al sen o. 

1a non vi posso dar lo c s mpio ch'egli non ia ì grande che 
abbracci il tutto. Et es ndo diviso in sette parti, la . csta solam nte 

sarà accommodata a quel ch'io prometto. Poniamo che la nobi

lis ima arte del di egno fu e p r esser in egnat.a dai più periti 
coltori e pittori, talmente che ne una parte dell'opera he voles

sero comporre aves e difetto alcuno, anzi comprende se tutto quel 
che potes e mai far uno scoltore o un pittore nell 'op ra delle fi
gure; siate contenti, ccellenti scoltori e pittori, di porgere un 

poco l'or cchio ad uno eh né colpir né dipinger sa; c se vi parrà 

che n lla maraviglio a arte vostra appia di porre i vostri Il se- [43v] 

cr ti a perfetto num ro, sopra il qual non si può a c n ler e sotto 
il qual cender non i dee, potrete pigliar indicio che io meglio 

ap i o potes i far ciò in quella facultà, negli ordini della quale 
ho collocato già tanti anni. rto, per quel che io mi creda, do

vr te far ette gradi principali, per i quali a lendo pot[r]e te 
giugnere per virtù della imitazione alla eccellenzia degli antichi 
vo tri. _ dunque, nel primo grado d vreste aver ordinati tanti lochi 

che pote sero alloggiar non olam nte l'uom , ma tutti gli altri 

animali che otto il di cgno pote ero cadere, acciò che colui che 
voless pialiar le norme di eli egnare alcuno apes e andar là 
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do e a man salva trovar lo potesse. Nel secondo, per mio avise, 

devrebbe e er collocata la differenzia di e i animali per il sesso, 
perché altra con iderazion si dee aver volendo di egnar un maschio, 

altra volendo fingere une femina. N el terzo la differenzia per 

l'età, perché altrimenti si finge un uomo maschio e fanciullo, 
altrimenti un giovane, altrimenti un vecchio; e perché le infermità 

o le stanchezze, le sanità o le robustezze hanno gran somiglianza 

con l 'età, tutte potrebbono in questo terzo ordine capere. Nel 

quarto devrebbono esser riposti gli offici degli animali, perciò che 
altrimenti sarebbe da esser finto un uomo religioso, altramente 
un soldato, quello umile, questo altero; cosi in altra vivacità un 

cavallo indomito, in altra uno avezzo alla guerra, altrimenti un 

dato alle vil fatiche. Nel quinto sarebbon da esser richiamati non Il 
(44] pur li scorticarnenti di tutti gli animali, le sozzezze perfino ai 

nervi, e le magrezze vicine a quelle, e poi le quantità e le qualità 
delle carni che in quelle entrar potes ero, per dar cognizione di 
poter far di co ì fatte vote o empiute di carne; e per la pittura 

potrebbono e ere aggiunti i colori e le loro misture, e anco l'uso 
di quelli, e finalmente i lumi e l'ombre, et appresso tutte le co e 
che pote ero andar sopra la carne ignuda, che alli scoltori e pit
tori sono communi, cioè tutti gli abiti e gli ornamenti che agli 
animali spettano. Imperò che le pieghe de' panni vogliono esser 
nei luoghi vòti della figura, ma i luoghi dove sono i rilevi del corpo 

apparenti, come le spalle, il petto, le ginocchia, i bracci, deono 
esser netti di pieghe, acciò che quella parte del corpo che spunta 
si vegga dar la sua forma al panno. E poche pieghe deono esser 
date intorno alla figura per non cader in confusione, e quelle pur 
che deono esser mostrate, vogliono porger ornamento et esser 
in buon luogo. el sesto deono esser ordinate tutte le posizioni, 
o movimenti del corpo che dir vogliamo. Questo sarebbe per 
aventura quello nel qual l'artefice potrebbe mostrare più che in 
altro lo stile suo. E benché paiono infinite cosi fatte posizioni, 
imperò che ciascuna con una picciola alterazione potrebbe esser 
divisa in molte, nondimeno poche sarebbono le principali; e pur 

[44v] quando ancor sotto le princi li pali volesse ordinar le sottodivise, 
verrebbon senza dubbio a numero che averebbe certo fine. Que-
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sto ordine ad unque mo trerebbe non olamcntc quante po izioni 
possa fa r un corpo uma no, o di altro animale, ma la m c ura di 

eia cuna. P erciò che, ripigliando t utti gli ordini di opra, un mc
dc imo corpo maschio, g iova ne, soldato, ve t ito, potrà esser collo

cato in molte po izioni, c m entre avrà compo t e le m mbre in una, 
darà una mi ura da un lato in un modo, ché in un'altra la , -ari a 

rebbe per cagion di qualche scemo che fu s c fatto da alcuna con

trazione, o d i qu alche aumento prodotto da alcuna cosa che fa
ces e stender quella pa rte. ~el settimo, senza il qu al tutti gli 

a ltri sarebbon ,-ani , avrebbe loco il giudicio di elegger più to to 

di finger in qu el nicchio un uomo che un leone, più tosto un ma
schio che una femina, più tosto un giovane robu to che un fan

ciullo tenero, più to to un oldato che un rcligio o, più to to un 

ve tito che uno ignudo, c più tosto questo uomo masc hio, giovane, 
oldato e ve ti o in tal po izione, che ave e il de tro piede, che è 

il più forte, avanti che 'l sinistro, in a tto di andante non di uno 

che si riposi, avendo riguardo alla na tura d !l 'an imale e del loco, 

alla vicinità et alla lontananza. 
E se per i sette ordini vi par uno scoltor o pittore pote e 

venire alla imitazion di eia cuna figura fatta dai perfettissimi 
antichi vo tri, viviate sicuri che per il m edesimo settenario nu

mero di crradi , qu ando fu sse ripieno di tutte quelle Il co e che degno [45) 

d'imitazione alcun eloquente antico facessero, a quella i t e a 

eccellenzia che giunse l'antico potrebbe colui che imita e in a l-

cun modo pervenir -. Et il primo grado che ave se a corrispondere 
al vostro, il quale è di tutti gli animali ornato, sarebbe con un 

dottis imo ordine di tutte le materie che potes ero e ser trattate 
da un eloquente. E gran bellezza sarebbe di veder una dopo l'altra 
tutt l'openioni di Ari toti le, di Platone e degli altri .filo-ofì p r-

fino a' n ostri cristi ani teologi, et appresso tutt le i torie che a 

così fatta materia appartene ero. Ké co ì fatte materi e dovereb
bono, sì come al suo loco ho mostro, esser senza le ue pa sioni 

né senza i lochi dai quali le dette pa sioni tirar si possono. In questo 
finalm ente tutte, non pur le liberali art i ma a ncor le altre e degne 

e men degne, devrebbono tutte le lor pompe spiegare. Il secondo 
grado no tro da e er adeguato al vostro, dei ses i degli animali, 
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devrebbe mo trarci le di:fferenzie delle trattazioni p r il er e 
p r l pro e; perché una m desima materia pu e ser trattata dal 
poeta e dall 'oratore, ma altrimenti dall'uno t altrimenti dall'altro. 
Il t rzo grado ci far bbe a end r alla t , per o i dir , delle ma
terie; imp r' che i com n i vo tri animali con iderate la fanciul
lezza piena di emplicità, la giovan zza tutta dilettevole, la irilità 
grave, la v cchiezza se era, così abbiamo noi nell mat rie l'ordine 
de' sen i, de' quali alcuni ono mplici, alcuni dilette oli, alcuni 

[45v] gravi, altri severi , perfino al numero di Il nove mostrati di sopra. 
Il quarto tien gli o:ffici d ile mat rie, p rciò che, quantunque e 
s mplicità dilettazione e gra ità s erità aver po ano, non
dim no si come nel vo tro si devrebbe veder altra semplicità 
in un fan iullo, altra in un uomo rozzo, altra forza in un soldato, • 
altra in un che porta a prezzo, c l il no tro ordin ci m tte avanti 
altrimenti la semplicità d'una materia che parla d'un fanciullo, 
altrimenti di quella che tratta d'un pa tore o d'un ru tico, altri
m nti la gravità di quella materia che tratta dell'anima, altri
menti quella che parla d l cielo, degli el menti o della republica, 
ancor che tutte qu lle caggiano sotto la semplicità e queste otto 
la gravità. Il quinto grado comprende le locuzioni proprie, tra
slate, topiche. E le proprie sono quelle che a gui a di carne d ono 
esser mes e ai luoghi che la natura dimanda pel corpo dell' lo
quenzia, il qual [nasce] senza le parole, ma già apparecchiato a 
ricever quelle non altrim nti che la materia già fatta vicina alla 
eloquenzia, che già fosse dall'artificio acconcia e di posta, e la 
qual si come un corpo organizzato ma eco de ideras e la carne 
che lo vestisse e tutte le sue parti vòte riempi e, e sp s o ancor 
volesse mo trar non la carne ma i ve timenti. E que ti sono li 
traslati, de ' quali traslati quelli che son sì adoperati da tutti gli 
au ttori che non fanno i ta di er tra lati, ma sotto la penna 
di tutti i buoni cor ero a guisa di quella parte de' vestimenti che 
ass tta bene ai pieni del corpo, e paiono es er nati con esso Il 

[46] loro, ove senza vaghezza di fald i uni cono coi ril i. Ma dove 
per le parti che caggiano non può andar così fatto a ttam nto, 
han loco le falde delle parole, cioè lo traslato dell'artificio dell'auttor 
solo. E perché il vostro esto grado insegnava quante positure 



DELLA IMITAZIOKE I 3 

pot ero esser collocate in un corpo, il nostro, che gl i corri ponde, 

parimente potrebbe dimostrar in quante po izioni ia stato collo

cato il en o d'una materia dal perfetto antico, con le m i ure ue. 

P erciò che un medesimo sen o d'una i t es a m ateria è stato po to 

or in po izion diritta, or in obliqua, or in quella che porta ammi

razione, or in quella che dimanda; le quai posizioni , benché molte 

ia no, pur hanno il numero finito. Il settimo mio et ultimo grado , 

per il qual po siamo finalmente giunger a quello che si può et al 

qual a cesa possiamo dir di aver nel tutto imitato, è il dar giudi

cio della elezione, il qual d correr per tutti gli altri sei ordini; 

conciò sia cosa che, a \·uto rigua rdo a chi si scrive et alla facultà 

nella qua l si scriYe et alla co a di che i scrive, per il giudicio di 

colui eh vorr mo imita r , potremo saper pigliar più tosto d elle 

materi quella che ministrerà Platone che quella che d a rà Ari

stotile, piì1 tosto quella che sarà tratta da Basilio o da Crisostomo 

eh quella di Tomaso o di Scoto; e più tosto la grave eh la e

vera; e più tosto la grave della mat ria dell'anima che la grave 

d ella republica; più tosto la locuzion propria che la traslata, più 

to to la posizione ammirativa che la diritta. 

E tanto Il di questi ette gradi voglio aver detto, acciò che [46v] 

io vi abbia olarnente aperto quanti e quali al parer mio iano qu Ili 

per i quali alla imitazione a cender possiamo. -on è adunque 

la eloqu enzia da esser solamente considerata nelle parole, sì come 

né anche un edificio nelle pietre sole. E non altrimenti eh le 

pietre fan sensibile quel modello che prima stava occulto nella 

mente dell'architetto, così le parole fan sentir la forma dell'elo

quenzia, la qual prima senza cadere sotto l 'altrui sen o , nell'animo 

dell'eloquente stava riposta. E di nova, sì come quel medesimo 

modello potrebbe esser fatto sensibile da pietre cotte, da marmo 

bianco o da por:fido, così un medesimo modello di eloquenzia può 

esser ve tito di parole galliche, romane o greche. Adunque, è da 

considerare che prima che 'l modello venga alla cognizion del senso 

per mezzo delle parole, sia dall'intelletto a lla imitazion di alcun 

perfetto ben formato, introdotto e disposto . Perciò che non altri

menti che molti edifici si veggon fabricati di marmi nobilissimi 

senza disegno alcuno, cosi ho veduto spesso molte composizioni 
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di bellissime parole senza alcuna forma laudabile; e, per con

trario, molti bei modelli d'indegnissime pietre fatti. Ricordami 

già in Bologna che uno eccellent e anatomista chiuse un corpo 

umano in una cassa tutta pertugiata e poi la espose ad un corrente 

d'un fiume, il qual per que' pertugi nello spazio di pochi giorni 
consumò e portò via tutta la carne di quel corpo, che poi di sé 

[47] mostrava meravigliosi secreti della natura negli Il ossi soli e nei 
nervi rimasi. Cosi fatto corpo, dalle ossa sostenuto, io assomiglio 

al modello della eloquenzia, dalla materia e dal disegno solo so

stenuto. E così come quel corpo potrebbe essere stato ripieno di 
carne d'un giovane o d'un vecchio, così il modello della eloquenzia 

può esser vestito di parole che nel buon secolo fiorirono o che già 
nel caduto languide erano. E cosi come all'occhio dispiacerebbe 
veder che 'l capo d'un tal corpo fusse vestito di carne e di pelle 

di giovane, ma il collo di carne e di pelle di vecchio tutta piena 
di rughe, e più ancor se in una parte fusse di carne e di pelle di 
maschio tutta virile, in un'altra di femina tutta molle, e maggior
mente se avesse il braccio di carne pertinente all'uomo et il petto 

di quella che si richiede al bue o vero al leone, e non fus e tutta 
equabile e qual doverebbe esser nella sua più fiorita età, cosi 
sarebbe ingrato all'orecchio et all'intelletto l'udir e l'intender una 
orazion che non avesse tutte le parti vestite d'una lingua, e non 

fusse tutta a se medesima conforme, e che non potesse esser ri
chiamata ad un secolo. E quando sarà richiamata a quello nel 
qual ella più che in altro avesse mostro il valor, il vigor e la bel
lezza sua, tanto più sarà degna di laude ; e quanto meno in lei 
si vedrà lingua di altra generazione, tanto meno dispiacerà. E 
nel vero, se la favola di Pelope fusse istoria, credo che strana cosa 
sarebbe stata a veder la spalla sua di avorio et il resto del corpo 
altrimenti; tal vista farebbe per a ventura e più spiacevole un 

~ 47v] satira, un centauro, un Il mostro. 
Per le quai ragioni si conclude nella perfetta composizion tre 

co e principalissime esser da osservare: l'età perfetta, quello che 
è quasi sesso e la specie. La eloquenzia adunque ha due facce, 
l'una che riguarda il modello, l'altra le parole. Et il modello dalla 
sua parte ha molte cose, come i consigli, le materie, le passioni, 
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v1e d a in t rodur le m aterie, i t rO\·ati, gli a onti, gli a rgomenti . 

::'11a le p arole, olt re che va nno in tr p ar t i div i e, tirano alcune 

fi crure d i collocazione, i m embri , le legature, la te tura, l'estremità, 

i num ri e l 'arm onia; le qua i tutte co e con a lcun a ltr , che di 

dir mi ri ervo perfino che a lla R egia ~Ia t à piacerà - e non 

ono di minor pe o cb qu Ile che io ho na rra t e o quelle cb nel 

cor o d ell 'ora zione presente ho propo t o di narra re - ci d a ran 

m a no, pero, di giugn r in alcun modo a quella ·ommità d a lla 

qu al p o trem o gua rdar in giù tutti coloro che enza la imita zion 

d ' un perfe t to a lla composizione vengono. 

Duolmi che non mi ia lecito dimo tra rvi di tutte le dette 

co e la facilità la prest ezza, m a perfino a qui vi ba ti aver in

teso che io abbia l 'arma cinta, con la qu al e mi fu se lecito, con 

piacer d el R e e ch e la legcre di Cri t o mc lo permettesse, mi potrei 

difender contra quei che a t orto mi vanno lacera ndo . Qu ta 

arma, Erasmo mio, in dif a mia e della tu a m ente, la qual so 

ben che d a lli critti tuoi discorda, quando non mi arà Yiet a to 

m ett erla a ma ll no, non già per offender altrui ma p erché io non r48] 

mi lassi offendere, spero contra gli altrui mor i mostrar, col favor 

di tutti i buoni, ignuda. 
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AL I GX OR ! OAX FRA:\CESCO LOIS DA NAPOLI 

_ -on picciolo bia mo mi par che sia de l'u mano ing gno, I oan (BJ 

F rance co dolci imo, ch 'es endo il p arlar c mmu ne a tutti 

gl 'o mini , pochi siano quelli che dal em prc verde et a meno prato 
d 'eloqu en zia notabilmen te adorn a ti rie cano . E si fra li varii tudii 

che ad inY t igar le cl iver e nature d'animali , a calcular l 'accolti de

creti d ' i cele ti corpi, et a dipinger la bell zza dc la ingegnosa t erra 
e d' i uoi feco ndi par ti, ognor frequentano, alcun vi ne fu e 

d 'eloquenzia ì acceso che tra li secreti te ori dove que ta ch'io 

dico mi rabil reina di m ortali occolta giace, trovas e et a' degni in-
t ell tti communicarla s 'ino-egna se, s nza dubio il m orta le vi

v ere Il ovra m ortai m odo orna to e bello arebbe ; atte o che que- [Bv: 

t a quella ch e con sua non meno elegante copi a ch e copiosa ele
ganzia le agghiaccia t e voglie acl espugnar qualunque onor ata 
diffi il pu o-na pot e infiammar , le fia mme d a- l'infuria ti animi 

nel p iù accc ·o loro incendio in tenera dolcezza liquefa re . 

E perch é la m oltitudine d i sue la udi d'altri umeri peso che 
d 'i m iei, invece d i commemorarla mi re to a pian o-ere la calamità 
d 'i no t r i t mpi, t anto d iversi da quel felice ecolo nel cui al cr -

scer de l'i mperio la tino, scoprendo costei le sue troppo bellezze e 
coru cando coi rao-gi d l uo p lendorc olo nel m antoano e cice

ronia n pett , pervenne leggiadramente al colmo del u pregio. 
Di qu el secolo il quale di meravigliosi spirti pululava e che di que-
to t ra le uma ne co e quinto elem ento . i adorna \·a, devemo tanto 

ricord arne q uanto di questo dove or ne tro vamo paterno dolerne. 

P erò ch e, ma ncati quelli pirti a li quali non revoluzion di t empi, 
non inclemenzia del c ielo, non impeti di ferro , non combu tion 
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di foco mai leder poteva, la infelice Italia con qu sto lungament 
vessato Regno di apoli ono sempr tati ommer i negli diuturni 
diluvii di varie barbariche nazioni; el che è stata cagion poti ima 

Bti] d'averne po ti in gran bisogno Il di quelli oblimi ingegni che con 
la somma loro eloquenzia, col prudente governo, con la grandezza 
d'animo e con ardenti sima carità s'avessino in dif nsion di loro 
repu blica adoprati. 

E perché non intendo avilupparmi in simil materia, ol mi do
glio che la penuria d'eruditi scrittori conduca a morte li atti im
mortali e che da qui proceda che i da uno incolto e rozzo stilo 
li virtuosi pregi de l'invitti animi ono divulgati, le a tigate or echi 
da rochi strepiti e l diserte lingu da le spinos cart · velocement 
fuggir son co trette. Però quando alcuna sp zie di saporoso in
chio tro si tro a a perpetuar le degne memorie d'i mortali di posto, 
se li deve continue grazie et infinite lode rendere, come a quello 
da chi l'umana po terità tanto onor ne riceve che fra li dii la fa 
connumerare. Questa eccellent norma d'eloqu nzia e di ben 
crivere è di tanta felicità, che d ntro le morte carte li divini 
tudii et onorati g ti di pirti illu tri r u cita, li irtuo i loro e r

cizii, li degni dominii, le pro p rità, l'infortunii, li ilii , le dote 
d l corpo, le virtù de l'animo, l morti, le gu rre, le vittorie, li 

triomfi, le spoglie, et in omma tutte le glorio e m morie d'i tempi 
passati, non altrimente che si nanzi gli occhi ce fussino, rappre-

BtivJ senta; tal che impossibil mi pare di poter i Il tanto la eloquenzia 
commendare quant'ella merita o quanto da s ste sa s'e toll ; 
e lo splender suo è sì chiaro, eh niente la eia di confusione o di 
tenebre nella mente de chi la recev ; e con tanta propria imili
tudine le co a noi incognite d pinge, che 'l s nso interior fa 
capace di quello che mai l'esteriore non vide. 

Questa è quella altissima reina il cui parto ne fa padre di b l
li ima prole, il cui stato è maggior d 'ogni imperio, il cui onor 
avanza ogni dignità, la cui vita vi e più del mondo, e la cui gloria 
ri plende più che 'l ole. Questa da varie gen razioni di pene cava 
dolcis imi diletti, e nel gusto di umani dii tti trova acerbi imi 
tormenti. Questa conduce a la vi ion di co e cele ti per camino 
tanto soave, et apre la voracità de l'Inf rno per lochi tanto pa en-
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tevoli, ch e non manco orror dona quando per li orridi viaggi fa 

trada che porge dil tto quando per lochi ameni ella ne guida. 

Ké mai veloce caYallo a l cenno de lo prone o del freno co ì tosto 

i mos e, come ad ogni suo a rbitrio que ta li giocondi affetti e le 

meste p assioni da' nostri animi rimove. Que ta fa seccare e rin

verdire negl 'uomini il volere, come la primavera d' i fiori e l 'au tunno 

d elle caduche fogli e uol fare. Que ta schivando li vizii mortali 

acramente le fulmina e con !l fonde, e seguendo la religion di \·ir- Bili] 

tuo e opre, nel mondo senza fine le premia et al ci lo gloriosa

m ente l 'essalta. E p rché da la innum erabil sua copia il parla r 

mio inopia non rechi, dico che questa mi par quell'ampio Oceano 

che di Omero gli Greci han scritto, dal quale tutt'i fiumi ha n esito 

e tutti in lui ritornano. E tanto più meravigliosamente di pre-

zio e gemme ella s'adorna, quanto più per farsi bella d e le facultà 

poetiche si serve; le quali dal fonte de la divini tà da' primi secoli 

ebbe[r o] origine, ì come manife t amente negli eccellenti poeti 

alor a i vede quando, dal furor divino pr si, co e tanto t upende 

cantano che, d al furor poi cessati, sì stupefatti restano, come si 

n on da loro stessi ma Dio per bocca loro avesse cantato. 

Ved esi a ncora che la poesia è tanto più divina di tutte le libe

r a li discipline qu a nto il divin furore d onde elle n asce è più ec

cellente d'ogni ecc llenzia uma na ; e chiunque istima e que t'arte 

es er umana e non divina meritaria solo de la sensitiva sua parte 

esser p ar ticipe. E mi p are che, sì com l 'anno e no 'l campo pro

duce il frutto , co ì 'l furor divino e non l 'orno produca il poema; 

e questo si verifica per ciascun d i quelli che, quantunque dotti 

et eruditi iano, diventar poeti non ponno i p rima dal furor di-

vino concitati non sono. Veggio a nco che la poesia Il è quella che, [BilivJ 

abbracciando tutte l 'ar ti con diffiniti num eri , con mi ura ti piedi 

e con gravi entenzi , quanto l'omini ha n fatto, quanto han mai 

d etto e conosciuto, sotto m eravialiosi velamenti, da chiari lumi 

illustrati e di varii fiori parimente orn a ti, non senza dilettar l 'orec-

chi e giovar l 'animo, mirabilmente esprime. avente ancora la di-

vin a p rovidenzia questa divinità spira et alle m enti di ru tici, incol-

ti et inettissimi uomini l 'infonde, per ignificarci che li sacri poemi 
da' uoi cloni e non da le umane dottrine p roced eno; el che non sen-
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za divino misterio se pò credere, atteso che l'altissimo Idio è sommo 

poeta e lo mondo con tutte le cose create è il suo poema. Onde, 

fra tutte le creature razionali principalmente il poeta deve cono

scer che ha seco quella sempiterna et a Idio i tesso simile imagine, 

il donator de la quale, come a suo et universal creatore, deve con 
ogni suo intento adorare, timere e reverire; e, temprando sue 

voci con l'armonia di tutt'i corporali sensi, darli ognor grazie 
in versi e cantici; e tutt'i doni che da sua larga bontà li veneno, 

deve per lo colto di sua gloria e per l'onore di sua maestà usarli, 

spenderli e consumarli, però che tutto quel t empo che a non pen
sar di lui fia speso, indubitatamente se può tener perduto. Et 

[Biv) assai beato Il è colui che 'l corso di sua vita il mena tale quale 
deve presentarlo nanzi a Idio. 

Et acciò che da la dignità poetica non mi dilunga, dico che nel 

principio d'ogni poema - quel che non usano gl'altri scrittori -, 
li poeti invocano il favor divino per dinotare che 'l poema ia di
vino e non umano documento. E si con diligenzia pur s'inve ti
gasse la qualità del poeta e del profeta, non poca similitudine 
tra l'uno e l'altro si trovarebbe; eque ta somiglianza for e indusse 

ristotele a chiamar teologi li poeti, il nome d'i quali da' Latini 

è detto vate, che vol dire indovinatore o ver pre ago; né senza 
misterio li Greci lo chiamano piitis, atteso che piin significa un 
mezzo tra creare, componere o ver fare. E p erché il poeta quasi 
da niente, per via ad altri investigabile, crea, compone e fa' suoi 
misurati concetti, e dopo li rappresenta con tanta bellezza che 
fura li animi, pare che l'apre sue non altramente che da lui create, 
composte e fatte si possano chiamare. E se intendessimo noi le 
dolcisone consonanzie che li Ebrei nelle divine laudi cantano, 
averia da noi la poesia maggior reverenzia di quella che a questi 
t empi se li sole prestare. 

Ora avete per le già narrate ragioni - avenga che infinite 
altre per brevità lascio - in gran parte inteso li sommi pregi 

[Bivv] de la eloquenzia e la divinità de la poesia, Il a la quale possemo 
lunghissima vetustà attribuire. E non senza cagione li antichi 
dissero che Apollo e nove muse hanno la protezion d'i poeti. Sa
rebbe ancor cosa assai degna d'esser intesa il narrare qu el che li 
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dottissimi filosofi arautamente del furor poetico inte ero; ma per 

non e r t roppo lungo, alla c aminazion di più avidi e curiosi 
ingegni lo ri ponao, all i quali ancor lascio l 'interpetra re come alli 
dolci can i d 'Orfeo li fiumi e le pi etre d'a\·er or echi mostrassino, 

e l'indomite fiere la lor selvatichezza la eia ino, e come la so

v a ve ci tar a d'A ~ m] fio ne con trin e che in cdi ficar le t ba ne mura 
le t e e pietre sé ordinassino. K é m'affaticarò, fra le diverse opi

nioni che ho raccolte, nominare il primo inventar di versi, perché 
tra 'l varia r d'i ecoli e la varietà di linaue son vane tenzioni. 

:\folte a ltre co e, che arei da dire ancora, lascio p er esser la

conico. Né qu este parolette che mi sono o corse avrei già dette, 
p erché non era mia in tenz ione ragionar d 'cloquenzia né di poesia, 

m a di fare breve p refazione a la descrizion che, come sapete, ho 

fatt a de l'aminis imo ito napolitano. Pure la cagion che a questa 
lunga digressi one mi ha pinto, perando che non sia disdicevole, 

è che, per vedervi ne' vo t ri a iovenili anni coltissimo giov ne, li 
mi par che siate e de l'una e de l'altra fa oltà co ì avido che la [C; 

elegante indu tria che usat nel ridurre le amorose invenzioni 

con ornate e candide parole, ad ordine di terminati numeri, d i 

mi urate illabe e de accomodate entenzie, dona indicio che non 
nza il favor del cele te infiu so a que to solo iete nato . E si 

d a co ì fa tta bellezza mai non vi dipartite, né cosa più vaga, né 
gemma più ricca, n é vita più vi va per l ' imortal vivere trovar 

porr te . Oltre di questo, dopo no tra amicizia ho vi to fiorir in 
voi uno ingegno nobili imo, notrito dalla già fruttifera dottrina 

di Misscr Pietro Summonzio, orno dottissimo e d'ogni par e d i 
virtuo i t on ti co turni così orna to che a giorni no tri è stata 

persona di ra ro s empio. Da tutte quest e et altr bone parti 
ch e in voi cono co ho pre o ottima conie tu ra che s'a così dolce 

studio, a co ì bello essercizio, a co ì ripo ata fatica et a co ì m a
gnanima impresa, accompagnato da vir1.uo e operazioni per eve

r arete, acqui tarete quella sopr ma ricchezza he con voi ere cerà 
e con voi viverà sempre, e dopo que to tato alla eterna beati

tudine vi arà duce. 
E benché io pensi che tutte quest e co che v'ho d tte, e per 

aventura a sai più, iano da voi fra le dotte carte non solo stat e 

13 
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[Cv] vi te e con id rat , ma poste in e Il rzizio, ni nt dim no le d gne 
memorie li chiari nomi di qu lli , tra' quali il ignor Ioan Fran
cesco aracciolo vo tro materno avo immortalm nte vi e, qual 
ottima lira d gli amoro i po mi dal venerando i m ula ro di m u , 
Mes er Iacobo annazaro, non poco celebrato ri ona, devrebb 
es er fiamma ardenti sima d'ace ndervi ad ogni preclara impr a . 
E i mai pieto o ricordo i punge di quella viva Fenice d l ignor 
Pier ntonio Caracciolo o tro zio, lo cui b l stilo la sua morte 
fa viva, devriavi accender a donar di v i maggior pettazione 
di qu lla eh da lui si spera a. Queste mie parole e appo oi 
avranno qual h pe o, ho giudicato che al virtuo o vo tro animo 
debbian esser grat et a mia cordial affezion con enienti ; 
p ensando d 'aver ace so chi arde d 'aver giunt ali a chi ola, 
lascio di voi l 'as unto alla ostra natura! virtù h seco vi tira. 

E poiché mi avete spinto a poner in opra il più olte tra noi 
ragionato p nsi ro di parlar di qu to bel ito di apoli - la cui 
amenità ne la sua copia mi ha sommer o, e con la mia forza, di
spare al uo pes , mi son posto a seri r di lui qualche co etta - , 
dico eh tal sito tra le r eggioni maritim b lli imo, e d'o~ 

parte tanto ben dalla natura ornato che i 'l prepones e a tu t t i 
[Cii) quelli Il che nel sett ntrione, ne l 'occidente e n el mezzogiorno ho 

vi ti , non senza suo dignis im merito li conveneria; att o che 
di vaghezza è amplissimo, d'abondanzia ha tutte quelle co e d lle 
quali l 'umano appetito puote sati far i - anzi, di tutt le cose 
che qui abonde olm n e si tro ano, in l'altre parti a pena qual
cuna di se i trova -, e qua i non si p ' bramar co a alcuna per 
lo viver umano che la t erra qui non produca. E p rdonimi ogni 
città che co ì ben s rvita dal mar , co ì ben nutrita da la t rra e 
co ì da clemente aere sempr con er ata, di gran lunaa non 1 

pò t nere. L cio di narrare le infinite eccell nzie d ila città che 
si gode di tal sito, perché la irradia zione del suo plendore, la eter
nità di sua fama e la gloria di sua genero a nobiltade merita degna
mente tutto il cumulo e l 'amplitudine de l'oratoria della poetica 
facultà in ue laudi adunare. 

E si qu ila dolce mae tà, che dalla natura tien , invita ogni 
animo gentile a portarli ingolari sima aff zione, a me, con la 
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debita reverenzia che l 'ho empre por tata e porto, co ì rozzo e mal 

colto come mi trovo ha invitato a ragiona re del uo belli simo ito 
ne l 'umil stilo d'ottava rima , oggi da eccellenti crittori più che 

per a dietro frequentato; tra' quali dalla candidezza del ra ro spir l! to [CiivJ 

di 1\Ii er Ludovico Ariosto oggi meravigliosamente i vede illu

strato. E benché il suggetto ia tale che, quanto pitl di quello si 
parla, tanto più re ta di potern dire, non ho possuto a l'amoro o 

stimolo di vostre per ua ioni negar di a ti fa re. Onde, quanto 
cono co il dir mio dis imile a lla bellezza del loco, tanto voi sarete 

in scu abile d 'aver voluto inest a r su la quercia il pero. 
E perché osservan li eruditi scrittori di presupporre il nome 

della co a di che i tratta nel principio d 'ogni lor tra ttato, avend'io 

da ragionar di cose liet e, dii ttevoli, floride e gioconde, m'ha par o 
da l'ombra della bell ezza poetica togli er qualche ornato velo, e 

sotto quello dar nom e a que ta mia cosetta <<Tripudio di ~imfe 

:Napolitane •> , e con quelle andarmi giocando p er le gioconde et 
amene parti del ito già detto, chiudendo il dir mio con l'inchiu-

der i loro a ballare in quella verde foresta, de la qual non senza 
poetico a rtifizio i ragiona n é meno a le nimfe senza misterio s'al

lud e. Ma convien che rompa la noce chi vole gustar uo frutto : 

li concetti miei son castamente ombreggiati e cautamente tessuti; 
e quando li veri loro ensi saran gustati, porran forse dilettare a 

qu elli che son ora et a quelli che dopo lor verranno; t a que ta 

città sa ra nno p er av ntu li r a tanto più grati quanto vedrà sue belle [Cilij 

m embra, non in marmo intagliate né in tavole dipinte, ma fra 
qu lle colorate p arole che le muse m'han conce e, dal vivo ri

tratte, da coltissimi spirt i vagheggiare. 



, 
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Ar i pene semper, v1r claris ime, incr dibili quodam desiderio [ r99] 

cogno cendi ìn qu vi imi tationis, ine qua n mincm ulla in arte 
proficere posse mihi pcrsuad o, locat a forct. Non nim, mi Coeli , 

ex illorum um numero qui tantum mihi trìbuam et in aenio meo, 

p erexili quidem, faveam, quod imi tationem, qua m Tulliu ipse ro
manae eloquentiae parens plurimi fecit, ut mmc Era mus et ante 

ipsum Politianu , impudcnter despiciam. Qui cnim nescit, quod 
etiam 1\larcus Tullius icero in Oratore testatus es t, omnem dicendi 
r ationem imitationc summota non modo terile cere, sed prorsus 

evane c r ? 1 . Et licet hac in r e a doctissimis plerisque multa 
accep erim , t amen mihi hac tenu s (tanta e t doctorum virorum 
hac in re dis ensio) minime innotuit ip ius vis imi tationis. 

unt enìm qui inanem tantummodo verborum onum imitatori 

observandum proponant ; nonnulli vero leporem in piciendum, 
quidam facultatem, complur ductum, plerique figura et aculeos; 

nec desunt ii qui sententias integra , nulla verborum facta muta

t ione, imitatorem citra vitium excerper e posse contendant. Q uae 

et . i ad Il imitationem non parum conferun t, t a men vix mihi apta [2oo: 

\ ·id ntu r ad eum exac te exprimendum quem imitari velim . Et eo 
minu , quo vix unum aut alterum inveni qui sic aliquem imitandum 
mihi p ropo uerit ut omnia ab eodem accipiam. 

~am q uoniam \·ix fi eri po e opinantur ut uniu indu tria 

omnia perficere potuerit , ha c quae ad ora tioni candorem et stili 
gravitatem a ttinent, more apum hinc inde perquirenda arbitrantur. 

Nam veluti apes in m lle cond ndo, non ex uno tantum, sed ex 
omnibu floribu id ibi colligunt ex quo mel ipsum condiant, ita 
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a Cicerone chemata, epicheremata, parabol , ales, a Quintiliano 

leporero, gratiaro, energiam, a alu tio anguinem, cutem, carnem, 

a Caesare nervos, cartilagines, os a, a Plinio acumen, vim, spiri.turo, 
et, brevi, quaecunque orationem illu trem reddunt, a di er is 

exquirenda praecipiunt. 
Ego vero in hanc s ntentiam eo minu de c ndo, quo ad ora

torem in tituendum haec mihi non s us attinere videntur quam 
si ad unius hominis generationem quaedam huroani semini collu
vies expeteretur. Vix nim fieri potest quin illius oratio qui ic 

omnia a pluribu mendicat, exilis, arida, enervata, mutila, inculta, 
molesta, ab omni decoro, ab oroni denique n rgia sit pror u aliena, 

illisque ip is ob trepens qui eam composuerunt. Quaecunqu mm 
[2or) lumen orationi addere deberent, i ad unius i l! militudinem invicem 

connecterentur, ea, a di ersi excepta t in unam veluti congeriem 

coacta, illi ob curitatem ac tenebras aff runt. Nam quis orone 
hosce poterit imitari, et in unaro orationi faciem redig r , cum 

sint ipsi di simillimi inter se nec omnium unum sit dicendi g nu ? 

Quapropter licet Erasrous, nostra tempestate de hi optime 
meritus, in Cù.eroniano suo ab unius iceronis imitatione plurimum 

deterreat in superioreroque sententiam de cendat (quod tiam 
Ioannes Franci eu Ficus Mirandula, illu tri acrique vir ingenio, 

duabus in epi toli ad Petruro embum, virum clari imum t 
in utraque lino-ua eruditissimum, egit) 2, tamen, cum existimem in 
omnibu rebus e se aliquod summum t optimum, ita etiam ali
quero in eloquentia e e crediderim qui in dicendo omnia rnunia 
obierit; ad huncque, veluti ad perfectam quandarn orationi ima
ginem, quam forte cogitatione assequi possumus, viribus autem 
non possumu , omnes conatus esse referendos. Quod si i qui 
imitari voluerit, eo prorsus non p rvenerit quo et desiderium t 
mentis aciem intenderat, tamen ipsi non inhonestum erit in e
cundis et tertiis con i tere. Cum igitur 1. icero omnium alculi 
eo eloquentia pervenerit ut ip o omni eloquentia nihil maiu 
fingere po sit, in eiu lectione mihi s mper in istendum (quod 
Cortesie 3 etiam Bemboque, sanioris - ut credo - iudicii quam 

[2o2] prio l! res, videtur) ab incunabuli u que constitui, licet vel ob 
aetatem iuniorem (valentiorum enim laterurn haec sunt) el quia 
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neminem ducem hoc in stadii curriculo habuerim, parum me 
adhuc proiecis e coanoscam. 

Idem enim in literi quod m ca tris et praeliis evemre arbi

trar. ~am ut quicunque trenuum ectantur imperatorem, et in 
bellorum discriminìbus versatum, ab eoque r ei militaris perìtiam 

addiscunt, et a d tuendas civitates et ad hostium acìe oppuana ndas 

longe peritiore atqu acriore sunt ii qui e et minu illu tribus 
et non satìs expertìs addixerunt, ic ii veram dicendi peritiam 

mihi callere pos"e videntur qui ip um eloquentiae parentcm sec
t andu m sibi proponunt, et ipsum ad amus im effìnaere conantur. 

Vix enìm fieri pot est qu od qui Ciceroni addìctus fu rìt, exactam 
eloquentiam, maxìmam rerum copiam, et integram arti oratoriae 
peritiam abunde non calleat. 

Nam ut omittam ìllam immortali ingenìi beatis imam uberta

t em, perpetuamque illam orationi ac felicissimam facìlitatem, 
qm est ìpso Cicerone vel ad docendum vel ad delectandum vel 

ad commovendum acutior? Quis ad nect endos argumentorum 
nexus promptior? Quis ad propositum fì.rmandum acrior? Quis in 
astutiis parandis versutior? Quis ad clolos evitanclos callidior? 

Qui acl inimicorum impetum u tinendum promptior ? Qui m 

re augencla vel minuenda vehementior? Qui ad an imos, Il vel acl [203] 

iram vel acl odium vel clolorem , incitando vegetior? Qui · ab iisdem 

permotionibus acl amorem, ad lenitatem, acl misericordiam r evo
canclos aptior? Quis verborum copia locupletior? Quis sententiarum 
ponclere gravior? Quis figuris iucundi or? Quis tralationibus ma

gnifì.centior? Qui totius orationi eri magis elaboratus? Quis in 
dicendo canclidior? O unicam atque felicem l\1. Tullii eloquentiam! 
Grandiloquus Cicero, salibus et lepore concinnus, acer, elaboratus, 
variu , acutus, gravis, accuratu , ubtilis, lenis, in quamlibet di
cendi formam paratu , nec minus in ocio quam in negocio gratus! 

Insunt Tullio a rma, tela, faces, quibus et manum comminus con-
f rre possis, t minu iaculari fulg reque quandoque et tonare et 

fulmina vibrare, si libeat . Sunt item in ipso excessus amoeni , in 
quibus lassus de iclcas et expatieris et tibi indulgeas et ingenio las
civia , i libeat. 

Quid multa? Nihi l vel egregii vel rari summive in oratione esse 
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potest, quod in Cicerone veluti in speculo non luceat. Quem si e 

medio tollas, non lucem modo aut candorem sed spiritum, animam, 

vitam ipsam a dicendi facultate prorsus auferas necesse est. Non 

erit ille igitur prorsus insanus qui, inventis ac paratis frugibus, glan
dibus vesci velit, quique rivos insectetur et fontem cum limpidis

simum, tum uberem relinquat, aliundeque potius quam ab ipso 

sole lumen haurire desideret? Il 
[204) Non tamen ego imitatorem a caeterorum auctorum lectione 

ita deterrebo ut caeteros omnes despiciendos, solum Ciceronem le
gendum censeam (quis enim me temeritatis non prorsus damnet, si 

hoc ausim affi.rmare ?) , velimque unius auctoris angustiis omnia 
ingenia metiri, quasi in aliis nihil sit aut egregium aut admirabile 

quod observari possit. Absit a me temeritas haec l Sunt enim et 
aliis suae virtutes. Quare ego illud vel ultro unicuique concesserim, 

quod cum firmati erit iudicii et extra periculi aleam positus 
- quod tum potissimum erit, cum Ciceronis dictionem ac stilum 
usque adeo imbiberit, ut quoscunque et mentis conceptus et in
genii conatus Ciceronis more possit vel eloqui vel literarum monu
mentis complecti -, tum demum et antiquos omnes et recentiores 
etiam (non enim seculis nostris usque adeo fata invida fuerunt , 
ut inter nostrae aetatis homines quidam etiam non sint qui ora

tionis gravitatem ac dicendi candorem ita invicem coniunxerunt, 
ut cum cygno arpinate quodammodo contendere posse videantur, 
et iam iacentem prostratamque romanae eloquentiae dignitatem 
sublevare) et legat et observet excerpatque ex his quicquid ad 
orationis ornatum attinere videatur, sive sententiae fuerint, sive 

verba (ex his enim duo bus omnis oratio constat). 
Quaecunque vero excerpta fuerint , ad unius Cìceronis imita-

[zosJ tionem conver ll tenda censeo. Neque enim in Catonis duricie con
senescendum est; neque rursus lascivientium flosculi adeo legendi 
sunt ut voluptati tantum et luxuriae indulgere velle videatur. 
Quod profecto non eveniet, si et mollium lasciviam et antiquorum 
duritiam ad unius Ciceronis splendorem, veluti ad examen et re
gulam quandam, deduxerint: hoc enim duce quae duriora fue
rint mitescent, etrusus languidiora nervos ac maturitatemquandam 
accipient orationis; quod si mollia nervos, ac dura gratiam non admi-
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serint, ab integro iudicio prorsus abiicientur. (t enim inter horni

n es quidam sunt naturae adeo hebetis ut nulla cura Yel bonis 
moribus irnbui vel optimis artibus illustrari possint, ita etiam 
quaedam sunt adeo per e rudia ut nullum prorsus admittant ora

tioni ornatum. Quanquam haec a Ciceronis assecla felicius tracta
buntur quam ab aliorum nemine. Nam si ea quae musice unt et 

aliarum etiam artium, quantumlibet rudium, verborum ac ora
tionis concinnitatem quandam accipiunt i de hi eloquens aliqui 
egerit, et felicius ab eo tractabuntur quam ab inventoribus arti

ficibu que ipsis, cur idem non eveniet in dicendi facultate? Illi 
praesertim qui in Ciceronis lectione diutius ver atus fuerit. 

Quamobrem, Coeli optime, cum ea me semper t enuerit cupido, 
ut quantum humana opera fieri potest, Tullio qu andoque simillimus 
efficiar ( a jj tis enim mihi lucrifecisse arbitror, i huius vestigiis [2o6; 

aliquando inhaerere rnihi fas fu erit , qu em nunquam mirari desino), 
cumque ex tuis lectionibus mihi atis perspectum it quantum Cice

ronem ipsum admireris et quam libenter bonarum literarum secta
toribus operam tuam impartiaris, ad te, veluti ad t otius eloquen-

tiae lumen , pro t enebri mei fugandis umma cum :fiducia me con-
tuli, ut quid in Cicerone, ad ipsum quantum in me erit , effingen

dum, animadvertendum sit, ex te perspiciam. 
Nec r em hanc rnihi infeliciter cessuram arbitror, si tu, in quo 

tot ac tanta sunt ornamenta dicendi, penu hanc mihi patefeceris et 

thesauros hosce reseraveri . Nam cur non bene sperem, te mihi 
duce? Quem alterum nostrae aetatis Ciceronem non immerito ap
pella veri m? Nam cum nihil in te sit non admirabile, tum illud 

praecipue et ego et universus doctorum coetus admirari solemus, 
quod in ipso quotidiano sermone tanta affiuas ubertate et facundia, 

tanta rerum copia, ut non modo ex ore tuo verba vel ipso melle 
dulciora manent, sed nihil tibi aut a natura denegatum aut a 
doctrina non delatum esse videatur. 

Quare, Coeli optime, cum me in hoc iuvenilis aetatis tyrocinio 
tibi instituendum tradiderim, per meam in t e :fidem, per tuam 

innatam erga literatos omnes humanitatem, per spes tuas, perque 
tua vota rogo ac obsecro ut desiderio meo facias satis. I am si 

eloquentiae fores adeo mi ll hi , ut spero, patefeceris, quod in illius [207) 
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penetralia mihi ingredi liceat, dabo operam ut te profectus mei nun
quam poeniteat; et quicquid unquam dicendo profì.ciam (si modo 
aliquid unquam profecero) id omne Coelio Calcagnino acceptum 
ferri oportere non dissimulabo. Vale. al. Quintil. M.D.XXXII. 
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SALUTEM D [ ICIT]. 

Quod ego nihil hactenu tui literis re ponderim, vir clari ime, 

non est quod a rbitrere vel t ua apud me studia parum habere pon
d cris, vel tua m excellen tem litcra turam non tanti a m c aestimari 

' quanti m erito ab aequo iudicc ae timari debet. ed ita, nesc io qua 

fato accidit, ut cum tuae ad m e literae pcrlatac unt, es em tum 
occupati onum mole prope obrutu , tu m ita viribus corpori de ti

tutus (nam m e in. a lita quacdam stomachi intemperies dies ali
quot m ale v cx averat ) ut ego ip e mei compos non esscm . 

Quare amabo t e per comm unia mu arum commercia, face at 
omnis d e me ini t ra cogitatio, persuasumque habeas me in stu

diosos omnes albam esse lineam in albo lapid , doct os vero homines 
(in quorum locum tu honorificum tibi tua virtu li te locum vendi- [zoBJ 

casti) non salurn amare, sed ctiam admira ri . An non ego sim mor
talium omnium ingrati simu , i pulcherrimi tuis literi non 
faveam? quibu tantum mi t ribui quantum neque vel i immodice 

s im ambitiosus aanoscam. Qua in re et i a nimadverto te plus 
amori et bonitati tuae da re quam iudicio, t a men non pote t tua 
ista praeclara in m e voluntas non mihi es e gra tissima. 

Cae terum illud non di imulabo, me, quamprimum literas tuas 
accepissem , constituisse ad propo itam de imitatione disquisitio

n em non priu re pondere qu am avocationc · expunxissem omne , 

et essem mihi ipsi per valetudinem restitutus. ed quoniam 
tu tuis his urges, ac propcmodum ces anti mihi face subdis, 
non committam ut diutius ofii.cium meum desidere . biiciam 
itaque omnem cunctationem, et quae m ature digerere cogitave-
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ram, tumultuario opere in compenclium redigam ut intelligas me 

tuae voluntatis quam meae aestimationis rationem habere malui se. 

Vale, et me ama, tui amantissimum. Idibus Quintilibus, 
MD XXXII. 

[ 2 og] AD CY THIUM JOAN EM BAPTISTAM GYRALDUM PHYSICUM COELI! 

CALCAG INI SUPER IMITATIO E COMMENTATIO 

Tuae literae, vir clarissime, magnam mihi profecto spem attu
lerunt rem latinam et egregia studia facile posse aliquando repa
rari, postquam et vos naturae interpretes et abditarum artium 

professores studetis pulcherrimas disciplinas cum eloquentia con
iungere, quas proximo seculo patres ac praeceptores nostri ita 
pugnare inter se exìstimabant ut nulla conditione in foedus coire 

posse iudicarent; eratque illa sententia iam recepta atque appro
bata, philosophiam et oratoriam adversis frontibus pugnare, 
eosdemque philosophos et oratores nullo pacto posse reperiri. 

ed eam sententiam perfacile ridebunt qui tuas literas legerint, 
utputa a summo philosopho profectas, in quibus tamen omnes 
dicendi veneres, omnes eloquentiae suavitates admiremur. Bene 
itaque ac feliciter r es habet, et recte sapere et commode dicere 
conciliavimus; et iam linguae pectus, lingua pectori succinit. 

[2ro] Illud vejjro mihi iure admirari subit, unde tibi in mentem ve-
nerit requirere a me imitationis rationem et quid illud sit quod nos 
potissimum imitari oporteat, quom tu ipse iam tantum dicendo 
profeceris ut non modo tu te ipsum imitari possis, sed aliis quoque 
exemplum praescribere. Sane si ego ad te, hominem tantae erudi

tionis tantique profectus, de imitatione scribere quicquarn ausim, 
periculum est ne quis me improbe facere clamitet, qui Minervam 
doceam, in sylvas qui ligna feram; praesertim cum ex tuarum 
literarum testimonio intelligam _te clarissimi cuiusque conditoris 
super imitatione sententiam explorasse, ac prope nihil inexcussum 
reliquisse. Ut iam mihi, vel si ingenio maxime polleam, nihil fiat 
reliquum quod in meclium afferre possim. Proinde si a caeteris ad 
satietatem inculcata ad aures revocem, actum agam; sin abeuntes 



SUPER IMlTATIO "E COMMENTATIO 207 

in diversum en t ntia , qua i di ceptator, in trutina expendam, 

neque rem facilem aggrediar in tanta opinionum va ri et ate, nequc 

id ine multorum offen a efficerc po im. :\e igitur ad altcrum aut 

a lterum scopulum offendam, hacc inita e t a mc ratio atque hoc 

propositum c t t emperamcn t um, ut, pra termi is a liorum scn

t entiis, quid ip e ntiam , brevi sime per tringam. 

In confe o est imitationcm omni aetate fui c pernece ariam. 

Quom enim a r nulla nullaquc cruditio Il in u1 initi i a b oluta , 2 11 ] 

inveniatur, ed omni p er uo gradus p roducatur , ane eum q ui 

cupi t celeres progres u facere, oportet quae ab a liis inventa atque 

ob ervata sunt, ca sibi in excmplum propon re. Quod ni :fiat, a rt s 

omnes emp r ad limen 

nece e est . T a n tu m enim 

hominis diligen tia et cura 

ubsi. tant, neque ul t ra progr diantu r 

emp r p romov bunt qua ntum un1u 

adscqu ctur. 

Quae vero ab aliis praemed itata fu erin t et praemunita, ca in 

oblivionem abire oportebit . Hac igitur ratione ars diccndi suis in 

rudimenti s mper m a nebit, t qui a nimum ad cribendum ap

pulerit satis exi timabit, si ex tribu s muneribu s quibus fungi debet 

orator, unum modo a sequatur, et quantu m dicenti audienti q ue 

in tersi t , tantum po it clic ndo p roferre: nam delect a re et p ermo

v ere , a ut parum aut certe nihil apud e putabit attinere. Admira

biles er go illas op s Demosthcnis, uberrimos illos flor es Isocratis, 

cumulatissimos illos Ciceroni thesauros, nullus agnoscet ; sed 

qua i tum primum oratoria in lucem p rodeat, nunqu a m ult ra in

fantiam promovebit. H oc m m accid a t nece e est, , i ex rebu 

humanis imitationem ablegaveri . 

Quam quom omni um qui r ecte iudicarint cons nsus approba

verit , tum m a xime in dic nd o hoc nostro seculo nccessariam opi

namur ; quo non solum eloquentia d ii t , sed vernacu lus etiam ille 

maiorum no trorum sermo in d e Il uetudin m abiit, cuius locum [ 2 1 2 ~ 

foedissima barbari es ex varia rum gentium colluvione, quae supe

ri oribu s seculis Ita lia m invaserunt, coalita occupa ,·it, ut iam pro-

pria et con u t as patrum et avorum voces r quiramus. Quid di

cam, quod huic vitio, quod par fuit omnibus m achinis a nobis 

d turbari , ita patrocinamur ut ia m inventi int qui illud rationi-

bus foveant et certi reguli adiuvent et , s i dis placet, verac ac 
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germanae latinitati praeferant? Quae res multa praeclare nata 

ingenia in transversum abiicit, quippe quae << inventis paratisque 
frugibus, glandibus )> tamen vesci malint 4 . 

Hoc est, hoc scilicet quod efficit ut imitationis praesidio magis 
egeamus. Nam antequam maiestas imperii romani pessum iret et 

splendor latini nominis obsolesceret, quom caetera ad imitationem 
vocarentur, verba certe cum lacte nutricis hauriebamus, neque 

in iis quaerendis multus labor relinquebatur, sponte siquidem 
intra privatos penates occurrebant. Nunc autem in tam perdita 
tempora incidimus ut in verbis perquirendis etiam frustra labore

mus; nisi ad veteres et receptos conditores perfugiamus, quorum 
authoritate innitamur, quos imitemur, quorum exempla mutue

mur. Nam protritae voces illae, quibus non dico vulgus et taberna
rum mancipes utuntur, sed ipsi proceres qui rerum in Italia po
tiuntur, tantum abest ut praesidii aut commodi quicquam nobis 

[213] ad eam rem af JJferre possent, ut multo maxime a via nos deducant 

et transversos agant. Decepti enim vicinitate et quasi vocum 
imagine, manifestos etiam oloecismos barbarismosque incurri
mus, adlecti praesertim tabellionum et exceptorum frequentia, 
qui omnes has sordes in tabulas formulasque suas, non dicam 
promiscue, sed ambitiose et cum plausu congerunt. Resque mira 
dictu evenit, ut quanto quisque corruptius dixerit, eo inter suos 
populares maiore laude provehatur idemque ampliore quaestu 
dignus existimetur. 

Quid vero ego in hoc censu tantum tabelliones et exceptores 
appello, quom iuris Romani et sanctissimae philosophiae alia
rumque pulcherrimarum disciplinarum professores in hoc maxime 
errore versentur? Nam postquam artem dicendi a rerum cogni
tione excluserunt, id est (ut clarius dicam quod sentio), postquam 
antiquos scriptores imitari desierunt, accidit illud quod fuit necesse, 
ut optimas et splendidi ima commentatione foedi sime inquina
verint. Non enim iam ex fontibus et conceptaculis, sed ex impuris
simis lacunis verba et totam dicendi rationem corrivant. Hi sunt 
apud quos sol et homo hominem causantur, et qui arcanos naturae 
effectus contemplantes admiratione affìciuntur, quique, quod in 
obligationibus praestare debent, illud se manu tenturos pollicentur. 
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Tamet i uam cau am tueri oleant ea ratione, quod plus pectori 

quam Il linauae tribua nt quodque egregie sentire quam perpolite [ 2r4 

loqui longe praestet, nunquam tamen illud effugient, quin iure 
vitio detur os res prae tanti sima ac praecipuae ae timationis in 

ordinem redigere ac neglectui ha bere . Quod si qui per desidiam 
feracem agrum inebant terilescere vel equum ex publico acceptum 

incurie e ha bebant et t r igosum e e patiebantur, ii cen oria nota 
inurebatur, quanto iu tiu eos d amnaveri qui admirabiles opes 
inaenii , qui philo ophiam, tam qua ad mores et ad naturam quam 

qu ae ad inquircndam veritatem pectat, rem inter omne a nctis
simam, qua nihil maiu aut m elius a diis immortalibu hominum 

gener i datum fatemur, dcspicati imo orationi g nere deformant 
atque con purcant? on secu ac perditissimi illi ganeones qui 

in Diony ii syracu ani convivio exquisiti imas epulas in puebant, 

ut soli ip i sine aemulo [h jel[l]ua rentur ac caetero convivas rei 
foeditatc ab ii dem ab terrerent. 

Et sane proximae aetatis philo ophis res magna parte ex voto 
proce sit. Na m plerique au picato literis initiati, perterriti por

t ento o orationis genere, cognitionem maximarum atque opti
marum rerum aversati unt. ed eao parcius hanc partem attinaam, 

quod illud genus hominum pridcm multorum et clarissimorum 
stylo explo um atqu e pro[s]cissum st. Ego certe de iis nulla alia 

cau a mentionem feci, ni i ut omne intel ll ligant ob id eos in hanc [2r5] 

tam iu tam accusationem incidisse, vel quod ne cierint vel quod 
grave duxerint v et eres imi tari , suoquc ingenio fr ti, quod in ip i 
fuit, circa ab trusas ac profundas cogitationes se exercuerint; quod 

vero aliunde seligendum fuit (dicendi scilicet facultatem) pror us 

abiecerint. Ex quo factum e tut quae natura seiungi non pot rant, 
or a tioni et rationis consortia (quae ideo nobis da ta sunt, ut non 

modo nobis sapere, ed recte etiam a lios p ossemus admonere) 
dissilire ac dissidere coeperint. Sed haec vetus cxpostulatio, cui 
faciliu ob t r ctare po imus quam mederi . Ex hac tamen non 
diffi.culter forta 'Se elici pote t id quod tu, Cynthi, a me per literas 

efflagitabas: quid si t illud scilicet potissimum quod in imitatio-

nem veniat . R ecte nim mihi videor po se respondere in eo plu
rimum es e imitationi loc um in quo minimus est ingenio. Dicam 

I f 
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hoc apertius, sì potero, ut ìntelligas me de iderio tuo, si modo fa
cultas affuisset, non defuturum fuìsse. 

Ex iis quae in ratione dicendi veniunt quaedam insita sunt 
in re nobis proposita, quaedam in nobis, quaedam neque in re 
neque in nobis, sed peregre accersuntur. Quod si exemplo uti lubet 
quo res fiat illustrior, dicamus inventionem in re esse. Nam dic
turus de caede Clodii, statim tibi proponis seriem ac rei ductum 
ad veritatem maxime accommodatum: et quìd prius, quid posterius 

[216] factum sit, quid postquam ad manus ven lltum est, quam potes 
perspicue, conaris enarrare. Non quod non possis ingenio quaedam 
praemollire aut exasperare, ut Cicero fecit, Clodium insidiatorem 
ostendens, eumque quantum potuit in invidiam vocans, contra 
Milonem ab omnì eximens suspicione. Impudens tamen sit qui 
tam longe ab historia et a re ipsa gesta evariet, ut nota inficietur 
et causam prodidisse suam in ipsis statim initiis coargui 
possit. 

In nobis erit exordii apparatus ut attentum, docilem, bene
volum auditorem protinus reddamus. Id facile fieri poterit, si na
turam atque ingenium hominum apud quos dicimus perspexe
rimus: aliam enim praefationem Cato, aliam Caesar approbaverit. 
Tum quomodo quis attentus, docilis ac benevolus effici po sit a 
no bis petimus; eadem ratione natura nobis suppeditabit, quid 
prius, quid posterius, quid in medio orationis statuamus. Unde 
elucet admirabilis illa dispositionis coordinatio, qua qui commode 
uti noverit, hunc Flato diis coelestibus parem existimat. 

Ad eundem calculum venit ea pars quae argumentis colligit et 
probat aut diluit ac refellit alienas argumentationes; in qua, si 
quando comminus conferamus pedem, altercatio appellatur, quae 
una pars omnium maxime paratum atque procinctum ingenium 
postulat. Peroratio autem et amplificatio, novissimae quidem 

[21 7] illae sed omnium potentissimae orationis partes, etsi a re ipsa Il mul
tum trahant, ab oratoris tamen industria ac vehementia imprimis 
pendent, animorum motus comitantur. Et hae quidem omnes licet 
in nobis sitae sint, suaque in nobis habeant seminaria, a re tamen et 
a subiecta materia opes et temperamentum quoddam acquirunt, 
et, ut ita dicam, se ad argumenti propositi imaginem propemodum 
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effin gunt. ola est m moria quae ita in nobis. tota delitescit ut a 
naturae beneficio magi quam ab ingenii facultate pendeat. 

Ex iis quae neque in re neque in nobis posita unt, sed tota 
peregre adveniunt, ea pars e t quae ad dictionem pectat, quae 

orationi uppellectilem et dome ticum instrumentum ubmini -
trat, et , u t ita dicam, tectorium superindu cit. Quam unam pro
priam oratori exi timavit Cicero, eamque ita admiratus e t ut 

eius explicandae gratia nobilem illu m ad Brutum librum cripserit, 
cui titulum Oratoris fecit. 

Certe apud Graeco rhetorice non aliunde nomen accepit: 

facit enim phrasim, id e t, eloquen tiae corpu s absoluit. Et quom 
caeterae partes reliqui a rtificibus commune cum oratore sin t 
(nam et praefari et invenire et in membra d igerere, tum refellere 

et as everare, et certo fine oncludere quae scripta unt, solent 

omn s qui nomen literi dederunt, ed dicere pro dignitate et 
verba invenire rei propo ita accommodata, h oc vero proprium 

est et prae tan ll tissimum magni illius eloquentiae in titutoris [218] 

munus) hoc illud est quod nemo per se ui que v iribus confisus, 

vel diuturnitate t emporis, vel assiduitate studii , vel ingenii felici-
tate unquam adsequetur. Hic rcgnat, hic rerum potitur imitatio. 
Qui qui vero hac parte imitari fastidit , pote. t ip e sibi piacere 

fortasse, rnihi vero plane operam fru stra tur ; eiusque profectus 
conclamato ac prorsus defletos puto. 

)l am quom in oration pr aecipua virtu it per picuita , qui 

pote t ille piane ac latine loqui qui nescierit e propriis Yerbis id 
p osse adsequi? Propria a utem verba appellarim quae in loco nata 
unt ad rem ipsam significandam; qualia unt quae a Varrone 

<< primigenia 1> nuncupantur 6 • E iu generis sunt quae magnus ille 
dialecticus in Cratylo apud Platonem invenit ; quae summus phi
lo ophus non ille quidem na turaliter facta (sic enim eadern e sent 

apud omn gentes), sed hausta ex proprietat naturae existi
mavit 6 . 

Quod si exornandae orationì quis studeat, quomodo id melius 
facere potest quam si translatis commode vocibu frequenter 
utatur ? Translatae au t em voces sunt quae ex loco in quo natae 
sunt, in a lienum migrarunt; quae quasi stellae orationi interse-
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runtur. Omnia autem verba aut seorsum aut in contextu conside
rantur: seorsum, ut pura sin t, usitata, et rem significantia. Quom 
enim oratio instituta sit in auditoris maxime gratiam, quam in-

[219] digna laude Il sit, si ob cura fuerit et apud homines consumma tae 
praesertim lectioni egeat interprete? In contextu autem oratio
ni verba concinna sunt, apte inter se cohaerentia, quae in ingressu 
orationis et in exitu ma ·ime voluptati aurium inserviant. Illud vero 
cum prudentia coniunctum t , ut qui dixerit, intelligat ac se
c rnat in quo genere versetur oratio. Nam eloquens ille, quem 
se persaepe quae i e, nunquam autem inveni se ntoniu pro
fit batur, cogno cet a e humilia subtiliter, magna graviter, me
diceria temperate esse tractanda. 

At haec tam diver a nemo effecerit, nisi qui uscepto argu
mento obsecundaverit, et ad genus dicendi verba temperaverit; 
ex iis innumera chemata, ex iis antitheta, ex iis epicheremata, 
et caetera in dicendo lurnina effulgent. Quid dicam de numeris? 
quibus quasi amenti contorta oratio fulgurat, tonat et in animos 
hominum tyrannidem exercet, utpote quos pro arbitrio in omnem 
faciem tum odii, tum mi ericordiae, tum indignationis commutat. 
In numerosa oratione Ari totele paeana quartum omnibus prae
fert 7 • Cicero, Brutu atque alii longe diversa sentiunt. Dichorius 
a iaticis oratoribus familiaris est, et propemodum in deliciis 
habetur; et si vera fatemur, non est alius qui apertius auri bus 
blandiatur. 

Quanta enim acclamatione Ciceronianum illud ex Rosciana 
exceptum est : << Quid tam commune quam spiritus vivis? terra 

[220] mortuis? mare fluctuantibus? littus eiectis? Il Ita vivunt dum 
po unt ut ducere animam de coelo non queant; ita moriuntur 
ut eorum ossa terra non tangat; ita iactantur fiuctibus ut nunquam 
alluantur; ita po tremo eiiciuntur ut ne ad saxa quidem mortui 
conquiescant >> 8 • Ego vero, ut dicam quod sentio, hunc aurium 
pruritum in iis omnibu pedibus animadverto, quos quatuor saltem 
yllabis metimur, et proximam a fine attollunt. Sit exemplo illud 

e Corneliana 9 : <<N eque me divitiae movent, qui bus omnes ffri
canos et Laelios multi enalitii mercatoresque uperarunt >>. Ob 
id paeana tertium quarto multo libentiu praetulerim. Hinc se 
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g rmanos Ciceroni cxi. timaban qui hoc fmc periodum clau era n t: 

« e se videatur >> . 

tqui hunc \·erborum delectum, hunc apparatum nemo ad equi 
pote t nisi qui e assiduae accurataequ c lcctioni d derit, qui in 

volvendi crip toribu , ii que p raecipui , c diu exercucrit et quasi 
concox rit, ut ad cri bendum deinde ubactam operam afferat . 
Vera t enim imitatio quae hac parte plurimum polleat: ha c 

observat, cxcerpi t, eponit, qu ae, quom tempus po. tulaverit , 
qu a i ex p nu depromat . H aec olim erat oratori accommodata, quom 
adhuc in ipsis crepundiis latinae linguae ca tita ageret, q uom in 

theatro \·occ una parum commode enunciata, univcr us populus 
act or m xibilaret. Cur enim Cicero de bono orator pronuncia

turus ad populum provo J! cat? Cur Demo thenes 10 una dictione [221] 

corrup t , ed ea con ulto prolata 'ALcrxuv"l)ç f.LLcr8w-ròç (i) &v~pe:ç, 

7) ou acclamationem totiu populi Atheni ' n is emeruit , f.LLcr8w-r6ç! 

nisi si quocl protritae ac praevolgatae crant dictione , quibus 

docti incloct i promi cue utebantur? Alioqu i anicula una olitrix 
non annota set affectatum attici murn in Theophrasto. 

Ex qu o nobi multo m axima illa difficultas aclsurgit, de qua 

paulo ante diximu : dediscendi scilicet v rba corruptissim a quae 
alli Gotthi , a lii Longobardi , alii Ma uris et Yandali accepta 
ferunt, go ex omnium fece h au ta contenderim . )Jovi imus autem 

labor incumbet edi cend i atquc c bi bendi, criptorum vcterum ben fi.
cio, non dico quae optima sunt (nam in hoc vet cres salva adhuc po

puli victori gentium maie tate elaboraban t), ed ea quae non 
int p e sima; quae si non ornamentum ora tioni afferant, certe 

dignitatem non detraha nt . 
In collocatione autem verborum, et num ero a oratione, illud 

non di s imulabo, nonnullam quoque part m na turae deberi , quae 
acuti t gravibus omnem pronunciationem modulata st. In imi
tatione tam en certum e t partem longe maximam et ipsam quo

dammod o ummam esse positam. Hinc est quod , Pla t oncm le
gentes, hcroicam quandam amplitudinem haurimus et afflatu prope 

divino incita mur. Qui v ero frequcntes sunt in lectione I socrati , 
hi compta m t undique pictura jj t am orationem effingunt, palae- [2 22] 

strae qu a m iu tae pugnac multo ap tiorem. Qui apud Dem o thenem 
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versantur, hi bellicum quendam concentum animo concipiunt, ut 
paulo minus ad arma prosiliant et iam caedem t anguin m spi
rent, et vulnera aff rre et accip re honestum putent. 

t quom L iceronem adimus, di boni, quis habitu ori , 
quae animorum imago non se nobis ingerì t? quanti ille hastas 
lacertis in orationibu iaculatur! quos ille clamor , quos tumul
tus elicit! quoties indignatur! q uos ille luctus, qua d ploratione 
animis inspirat, quom mi ericordiae vela intenditi Quale illud: 
<< O me mi erum, O me infelicem: revocare tu me in patriam Milo 
pot ui ti per ho ; ego te in patria per eosdem r etinere non potero? >> 

et quae equuntur 11 . Quae tantum secum igni convehunt u t totu 
auditorum animu exard cat. Quid in iis libris quos d philo ophia 
conscrip it? quam presse ingreditur! quam luculenter enarrat! 
quam fortit r r darguit! quam con tanter a ev rat! In ii autem 
libris quibu rationem dic ndi prosecutu est, rem piane admira
bilem praestitit; ut quom libri illi minime sint loquentia capaces, 
is tanta tam n eloqu ntia ilio exornarit ut non aliunde libentiu 
eloquentiae rationem mutueris. Et quota ha c portio innumera
bilium laudum qua eminentissimus ille et plane incomparabili 
orator promeruit, longe omni invidia maior? qua praet r ice-

[223] ronem nel! mo facile enumeraverit. 
ed nos ha c pauca ea tantum causa attigimus ut omnes in

telligant, ei qui profecturus est in dicendo, imitationem optimi 
cuiusque es e necessariam. Qua ablegata ac r iecta, omnes co
natus iac re ac non aliter esse destituto oport t quam i navi 
oneraria, pacato in mari, remittentibus venti , inhibentibus nautis, 
fluctuet tantum neque promoveat neque praestituto portus sibi 
unquam polliceatur. Quod si nemo dubitat quin ad imitandum 
optimus quisque deligendus si t, neque id dubitabit: Cic ronem 
sine controversia longe omnibus esse praef rendum. Nam ex 
caeteris una aut altera virtus peti potest; hic una omnia implet 
munia, solusque pomoeria romanae loquentiae tantum protulit 
quantum imperatorum nemo victricibu armis imp rium propa
gavit. Ut non iniuria Apollonius Molo, quom Cic ronem Rhodi 
orantem audi et, ingemuerit vicem Graecorum, quibus, quom 
romana virtus imperium abstulisset, id quod unum reliquum erat, 
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eloquentiam scilicet, Cicero quasi spolium ex dcv icti ingenii 

in romanam urbem referret. 
Kec a me quisquam putet haec ideo dieta esse quod caetero 

scriptores in ordinem rediaam, aut uo honore fraudatos velim. 

Absit enim a me hic furor. An ego Cae arem non u piciam, qui 
ca crip it animi magnitudine qua depugnavit? Certe ego, i mibi 
argumentum offeratur in quo ille versatu est, Caesarem quam 

Ciceronem imitari malim. Il Quid Livium, quid Salustium, utrun- t 224
1 

que diversa virtute eminentem? Quid Cel um in re medica? Quid 

olumellam in re agre ti? Certe in bi toria naturac C. Plinium 

facile omnibus praetulcrim, in cuius descriptione nemo mirifica 
illa ope feliciore penicillo cxpre sit, nemo dulcius, nemo aptiu 

. ri totelem, Tbeopbra tum, totamque illam docti imam antiqui
tat m ub compendio reprac entavit. Certe m e loca quaedam ex 

Cicerone excerpta et a Plinio rep tita conferentem, ingens admi
ratio persuasit, quom ea commodius ac subtiliu a Plinio enarrata 

(meo quidem iudicio) offendissem. sque adeo multi interest cui 

qui materiae describenda nomen ded rit: mirum est enim quan
tum in eo quisque promoveat , ad quod a na tura factus videatur. 

ed corrupta adeo ad no Pliniana lectio pervenit, ut, quod aiunt, 

amnium adhuc quaeramus in Samnio. Solent hoc nonnulli per
cunctari: nunquid ab eo quem nobis imitandum proposuerimus 
liceat ead m pror us verba, nibil immutata, nihil inversa, in no tra 

cripta transferre. Anceps quaestio, et super qua n que verba, 
neque ratione desider s, seu tu hanc aut illam part m propug

nandam, s u oppugnandam susceperi . Quod si testimoniis u ti 
malis, authoritas clarissimorum se utrinque profert. '!itto caetero : 

sane Vergiliu : <<Belli ferratos rupi t aturnia poste >>; et: <c Unus 

qui no bis cunctando r e tituit rem >> 12 ; Il aliaque loca innumera [225] 

tum ab Ennio tum ab aliis prisci seculi scriptoribu bona fide 
foeneratus deprehenditur. Sicut illud a Cicerone detorsit: <c Pro

xirnus buie, longo ed proximus intervallo >>. ed ipse Cicero: 
<< Tirnor mih i omnem apientiam expor tavit >> . Et illud: << Arcem 

facere ex cloaca>> 13 • Nonne et illud Terentianum a Livio Andro-
nico acceptum est: <c Tute lepus es, et pulpamentum quaeris? >> 14 . 

Contra ali us dixerit imitationem nihil e se aliud ni i imaginem 
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ad quam tylum qui orationemque conformet. tqui in imagine 
qua dam imilia, dissimilia quaedam sunt; nulla sunt eadem. 
Nam si eadem, tum vero eveniet illud ridiculum quod Lucianu 
argute illusi t in I ove tragoerlo 15 , ut tunc Demo thenem pulchre 
imitati videamur, quom Demosthenis orationem transcripserimu ; 
et manife to in plagio deprehensi, qua i cornicula Aesopi specta
toribus risum praebeamu , vel convicti adiudicatique credito
ribus ne um ineamus. ane huc censuram dir xit Aristophane , 
quom praefectu bibliothecae Ptolemaei adiuratis imos scriptores 
pro cripsit, qui tanti aestimarunt aliena monumenta suis chartis 
in erui e ut ea protinu ui mancipii facta esse iudicarent. 

unt etiam qui ab alii accepta ideo mutanda non putent, quod 
priores illi optima quaeque invaserint: qui bus peiora substituere 

[226] non modo turpe sit, ed etiam temeritati :fi.nitimum. Rursus Il alii 
fortiter audendum, et cum antiquis intrepide digladiandum suadent: 
nunquam nim nobi verba defutura, vel propria, el tran lata, 

el ex contrario deducta. Exemplo i t: < ea res mihi perpetuo 
memoriae condita manebit; eam r m nulla aetas mihi expugnet 
aut delebit ex memoria; ea res nulla unquam oblivione ob olescet )} . 

In priore illa sententia fuit icero, cuiu verba ub persona 
Cras i nunciata subiiciam, ut re melius intelligatur 16 : << In quot
tidianis autem cogitationibus equidem mihi adolescentulus pro
ponere solebam illam exercitationem maxime, qua C. Carbon m, 
nostrum illum inimicum, solitum es e uti ciebam; ut aut versibus 
propositi quam maxime gravibus, aut oratione aliqua lecta ad 
eum finem quem m moria possem comprehendere, eam rem ipsam 
quam legis em, verbis aliis quam maxime possem lecti , pronun
ciarem. ed po t animadverti hoc e e in hoc vitii, quod ea verba 
quae maxime cuiusque rei propria, qua que es ent ornati sima 
atque optima, occupasset aut Ennius, si ad eius ver us me exer
cerem, aut Gracchu , si eius orationem mihi forte proposui em. 
Ita i iisdem verbis uterer, nihil prodes e; si aliis, etiam obesse, 
quom minus idoneis uti consuescerem )}. 

dver u Ciceronem stat Quintilianu 17 , et gravissimo oratori, 
cui alias reverenter semp r adsurgit, audacter repugnat; eius quo

[227] que verba non pigebit ad cribere, ut Il quod praeclara ingenia 
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u t rinqu attulerin t agno catur : «l equ e ego mxp:l.cpptX<nv e se in

tcrprctationem tantum volo, ed circa co d m en us certamen 

atque acmu lationcm. Ideoque ab illis dis entio, qui vertere ora

tione latina vetant, quia opti mis occupati. , quicquid alitcr 

d ixerimus, neces c it e e det eriu . Kam n quc cmper e t de -

p erandum aliq uid illi q uae dieta su n t mcli u possc r periri; neque 

a deo ieiunam t pauperem natura fecit cloqucntiam ut una de re 

bene d ici n i: i semel non po it. Xi i for te h i t rionu m mu lta circa 

voces a dem varia re ge tu po su nt, orand i m inor vis est, ut d i

catur a liquid praet er q uod in eadem materia nihil d icend um it. 

ed e to, neque melius quod invenimu it, nec par , e t cer te pro

ximus locu . An non ip i nos bis ac saepius de cadem re d icimus, 

t quidem continu as n onn u nquam ent n t ia ? X i i forte conte n

d ere nobi cu m po . um u , cum a lii non po- umu . Xam 1 uno 

gener e duntax a t b ne cl ic tur, fas eri t exi t imari p raeclusam nobi 

a priorib us v ia m in dice ndo. :\u ne vero innu merabi le unt mod i, 

plurimaeque eode m viae clu unt, s ive brevitatis gra tia, ive copiae. 

lia trala ti s virtu , a lia p ropri is. H oc oratio rect a, illu cl figura 

d eclinata commend a t . I p a d cniq ue u tilis ima est exercitationi 

difficulta . Q uid quod a uthores maximi ic diligentiu cognoscun-

tur? N on enim scripta lect ione s cura tran curri mu , ed tractamu 

singula, et nec ssario intro picimus; Il et qu antum virt utis ha beant, [ 22 J 

vel hoc ipso cogno cimu quod imitari non po umu s >>. 

Quod si mihi in re controver a liberum permittatur iudicium, 

illud videor ine cuiu quam iniuria posse dicer e : quaedam esse 

tam proprie, t a m apposite, et ad rem explica ndam accommodate 

di et a ut vix commuta ri po sint, ni i in d teriu . Quale Caesarianum 

illud : << ltero commeatu omne copias trans flum en expo uit >> 18 . 

Et Pliniu Ca ciliu , quom lachrymas << v ectigal s •> corum appella 
v it, quorum haeredi tati p ar de traheb a tur, non potuit efficacius 

r em commonstrare. Qu om icero << integrum >> d iscip ulum vocavit 

a tis indicavit hominem nulli a dhuc imbutum rudim ntis. Nequ e 

illud Ciceronis qui quam melius dixerit : <<Aut opus sartum redi

m er e, a ut operam in diem locare>> 1 9 . Qu od si haec usui veniant, 

nemini fraudi duxerim ii. sine ulla intcrpolation uti. Quod 

quis immutare t enta verit (me quidem iudice) non id facie t sine 
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affectationis su picione. ed quom multo plura sint quae varii 
modis dici atque exornari possint, et, ut ita dicam, eloqu ntiae 
capacia sint, is apud me lon e potior fuerit qui pluribu lumi
nibu orationem variaverit, et copiam in dicendo suam approba
verit. Quam rem video enecam vidio vitio d di se. ed vitium 
hoc tam amabile st, et magnis ingeniis tam peculiare, ut non altero 

libentius velim bene institutos adole cente laborare. Il 
[229] Illud erit in imitatione pra cipuum, uta pari, a simili t quasi 

ex eadem vicinia multa contraha , et quasi reponas. Exemplo sit 
illud: ic ro dixit turpe esse amicitiam ad calculos r vocare 20 ; 

tu hanc dicendi imaginem mille modis e:ffinges multiformique per
sona indues: nam et beneficentiam nihil revocare ad alculos, et 
probos in promerendo calculis non uti, et ingratos vocandos e e 
ad calctùo , et n min m e e qui cum bonitate summi numini 
pos it calculis decider , et legem talionis tacito consensu antiqua
tam, quod paribu calculis iniuriae pensari non possint, commode 
pro loco t re prae nte dixeris. 

Qua runt humanarum artium studiosi, quis fuerit celeber et 
ore omnium dictu canon Polycleti. Ego eum Doryphorum illum 
viriliter puerum fui se arbitrar, x quo omn s ornnium membro
rum exemplum sum bant artifice , non ea quidem ratione, ut tam 
excellentis imagini membra convellerent, s d ut numeros eosdem 
tantum eandemque proportionem servarent. lus enim ille artem 
fecisse artis opere iudicatur. Illud quoque testatum velim, nullam 
esse partem in arte dicendi, quae, diuturna lectione solertique 
imitatione, non multo fiat melior atque auctior , sive illa x r e pen
deat, sive ex dicentis ingenio . Nam et exordia, quae ex re petuntur, 
et inventio, quae insita est in r , et coordinatio, quae ingenii func-

[230] tio est , caetera denique Il quae superius enumeravimus, i ad ima
ginem optimi et probatissimi cuiusque referantur, infinitum est 
quanto cultiora absolutioraque :ffici pos int ; icut et reliqua na
turae bona, si manu tractentur et mangani artificio expoliantur, 
supra fidem splendescunt atque illustrantur. 

Me igitur iudice, primus locus sit imitationi in delectu verborum, 
seu quae ad rem examplificandam, seu quae ad exornationem per
tineant. In r eliqui autem, secundarius t postremus ubsideat. 
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In acti ne incertum c t plus natura an cura valeat. Certe suavi a 
voci , et litera rum expressio, quam in Catuli laudavit antiquita , 

quin et oris probitas, dianita corpori , et facile membrorum 
fiex u naturae debentur . Xec tamen huic omnia. lioqui D emos

thenes n on tantum operae dedis et Andronico hypocritae, non 
_ uau t u Phona co, non Cicero totie cum R oscio et esopo con

tendisset, neque idem op tasset aliquot locis uum ibi oratorem 
non quid m palae tritam, sed neque omnino c:btaÀcx~cr·mv contingere. 

tqui ne illud quidem omittendum puto: hanc ip a m imita
tion em, quam candidatis tudiorum ita commendatam ' olumu 
ut sine ea prope inanis sit amni opera, tunc demum non salurn 

inutil m fare, sed iacturam etiam alla turam iis qui iam suis viribus 

uti possunt, et (quod adagio tritum. est) sine cor tice na t are. Alieni 
enim sempcr ve tigii haercrc, e t emper a tris, u t ait \ arra, eum 

uti, qui Il per aetatem tare po it atque ingredi, non modo turpe [23 r] 

est, sed periculosum etiam 21 . Quom non facile eorum vire coalcs

cant, qui alienis pedibus inced unt, alieni ma nibu pugnant, 
alienis o ulis vident, aliena lingua loquuntur ; sui denique obliti , 

alieno spiritu vivunt. Quippe hoc iis per me liceat qui nondum 
in suam tutelam venerunt, quiqu e per aetatem praemanso adhuc 

cibo aluntur, qu orum adhuc m mbra fasciis effinguntur. At quo-
rum adulta es t aetas, et firmiore lacerti, ii ia m prodeant ex umbra, 

iam prosiliant in campum, iam cum ip o lanista contendant, a 
quo olim solebant dictata acciper e, suasque cum eo vires expen
dant nec cedant, sed contra potius ad urgant, periculum facturi , 

an ip i quoque possint ordinem ducerc, et suo l\1artc de grad u 

adversarium deiicere. 
Nec sane hoc loco mihi absurdum videtur eius fabulae 111emi

nisse, cuiu auctorcm habeo Alexandrum ex Aphrodisiade, philo
sophum, et in cademia et in Lycaeo praestanti imum 22 • In 

lucem ediderat Venu Cupidinem. Mirabatur dea quod multos 
post m enses a nata li die nihilo auctior fieret Cupido . Quae cau a 

eius moraretur incrementa neque intelligebat, neque quid facto 
opus foret aut quomodo huic mederi pos et incommodo pro pi
c iebat. Fatidicam igitur anum Themin adit, consulit, re ponsum 

accipit: Il non ante illum iustos auctus habiturum quam Venus [232] 



220 C. CALCAGNINI 

alterum filium p peri et, in cuius aemulationem ille uccre ceret. 
enus, re ponso Thernidis accepto, it in Martis complexum, filium 

alterum parit, cui nomen ~ nterotis impvnit, ceu tu nticupidini 
dixeris. Tum vero mirum dictu, quam rep nte, quam feliciter 
adolescit ille. Certatim dixeris alterum in alterum contendere, 
uter pulchrius ac praestantius se porrigat. Mirantur dii caeteri, 
tum vero imprimis parentes, tam egregiam prolem exurgere. 

Ex ii puto facile colligas nulla praeclara ingenia pos e ingentes 
profectus facer , nisi habeant antagonistem, ut Gra ci dicunt, 
quicum decertent, quicum colluctentur. Neque olum oportet 
ut cum aequalibus viventibu que contendamu , sed cum iis etiam 
qui olim scrip erunt, quos << mutos magi tro ,> app lamus. Alioqui 
futuri emper infantes. 

FJNIS 
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Avendo noi avuto notizia, tudio i s imi lettori , de la presente AiivJ 

comedia del nostro nobile Messer Ago tino Ricco , cosa veramente 

n e la nostra volgar lingua tanto di invenzione e di arte quanto 

ancora di stile del tutto nuova, avenga che dagli antichi Latini 

e Greci (i quali come vederete egli si è ingegnato di imitare) sia 

stata usata; et a v n dola noi trovata in tutte le sue parti a tutto 

quello che la vera comedia ricerca ottimamente corri pondere e 

spezialmente ne la principale, quale è sotto velo di lieto e pia

cevole discorso sempre nascondere utile et accomodata moralità, 

è stato lo autore da noi (oltre a molti altri) essortato a d everla 

ultimamente conferire in comune, acciò che quelli i quali si dilet-

tano in tali maniere di poesia scrivere (quando siano come eleve

ranno essere da loro approvate) possano aver commodità di se

guitare le suoi vie. Essendo ella adunque, come abbiamo detto, 

in questa lingua cosa in tutto nuova né da alcuno altro più ten-

tata, p er tor cagione a i detrattori et a coloro i quali, per più non 

apere, fossero per muoversi senza a ltra considerazione a giudi

care, abbiamo pensato non esser fuori di proposito dirvi alcune 

cose sopra di essa; le quali intese, più facile vi fìa a cognoscere 

il suo procedere Il non essere stato a ca o ma con fondamento e [AiuJ 

sicondo che la cosa richiede . 

E prima circa la invenzione eli essa, fu la presente comedia 

(benché da giovane et in pochissimo spazio di t empo) compo ta 

p er appresenta rsi in Bologna davanti alla Signoria di ostra 

antità Clemente VII et a Carlo Quinto, sempre augusto, nel 

giorno de la commemorazione de la corona di sua 1aiestà 1 ; 

ove fu recitata e, siconclo il giudicio de la maggior parte, giudicata 

tale che non si ha da ascondere de le mani degli omini. Fece, 

adunque, per rispondere a la altezza d el luogo, n e la sua favola, 



A. VELLUTELLO 

quale è per se ist sa molto piac vole e lieta, una allegoria o vero 

sen o mistico il quale uita nel tutto, et questo . imostra 

la tirannia di tre potenti imi e qua i invitti dominatori degli 

animi nostri, dei quali il primo ' il mondano amore, il 

quale ne tira ( spe o con no tr tremo danno e vituperio) ne' 

diletti e piaceri de le caduche ili co e terrene; il condo è 

la fortuna, de la quale niuno m ai per arand e po ente eh sia 

stato vediamo e r i tenuto icuro (e fra gli altri que to ci mostra 

Orazio 2 in una ua ode, o e dichiarando le ue onnipotenti 

forze, li racommanda ugu to ar ) ; il terzo è l'oro, a l quale 

non solo vediamo tutto il mondo emplicemente ubbidire, ma 

ancora le anime no tr in un certo modo nascergli sugg tte, iJ 

quale, ancora che da alcuni ia con la virtù uperato, tanto par 

che sempre di ua natura ci abbas i che ne l'et rna no tra mi ria 

usiamo di porr il fin di tutti i no tri de iderii. Que ti adunque 

sono intesi da l'autor in p r ona di tre inquieti e solleciti rivali: 

cioè in Girifàlco vecchio, l'amor , in Fìlòcrat aiovane, le mole te 

e gravi pers cuzionì de la fortuna, et in risàulo nobile, le so

pranaturali forze de l'oro, proponendo a ciascuno di que ti il 

debito e con v niente fin corri pond n te agli oggetti loro; co a 

veramente tutta piena di ingegno di aveduta arte. Ma ne le 

suoi lodi non è no tro propo ito di ntrar . Questo fu u anza 

degli antichi, p zialmente dei Gr ci, u are ne le com die certe 

morali figure, come veggiamo in ristofane, il quale introduce 

in una sua tra le altre Pluto iddio de la ricchezza, facendolo cieco, 

e così la povertà, fac ndola nuda, deforme da eia cuno fuggita, 

la quale fa ritrovare appres o i buoni e virtuosi; la qual favola 

ha in parte ne l'invenzione imitato l'autore di que ta, come i vede. 

Ora quanto di av re scritto, fuor de l 'u anza d egli altri, ver o 

e non prosa e chifato la rima nel modo che ha fatto, diro bre-

[AilivJ vemente. E noti imo a cia ll cuno re la comedia tata trovata 
dai Greci - e que to fu dopo la traa dia - ne le ville, dai pa

stori i quali in quei modi incominciarono a doler i de la p overtà 

e de la tirannia d i ricchi (ché in qu ila lingua <<comi>> igni:fi.ca 

villa). Le quali, ritrovando i in tutte le ue parti come men gra i 

e evere de la trag dia, ancora più li te e piacevoli, furono indotte 
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n ' oiuochi p ublic i a l co petto de' principi; o\·e fu me o in u o 

otto q uella piace,·olezza notare i vizi i dei popoli , il che fatto 

mode tam nte in una oran republica è for e u ti le. ::\la seguitando 
col tempo a infama re con i proprii nomi eia cuno a beneplacito, 
p r infi ni t i incom ·enicn t i che da quello na ceva no t a l sort e 

di u ò. E fu quella malignit à convertita a ppre o i Latin i ne la 
atira, co ì d etta de la immondezza di q u i dèi ; e i ritrasse la 

com ed ia onesta in tu t te le suoi par t i e per i uoi morali sensi 

uti li im a a i co tumi, pur con licenza di b ia mare i vizii in genera le, 
perch é q u llo era molte volte a correzione a i popoli . E t in questa 

ha nno crit t o tanti celebra t i ingegni greci e latini ; e fu da farco 
T ull io de tta << imita zione dc la vita, pecchio de' cos t umi et ima 

gm d e la ver ità >> 3 . 

r a, p r ritornare in proposito, avendo i Latini tra tto dai 

Grec i questa or t e d i poe ia et o ervato non solo le parti genera li 

d i e a ma infi ne qua i a le i t e se misure dei ver i, con che ra
gione voglia m o noi, p iglia ndo il m ede imo da i Latini, manca re 

in una pa rte ì principa le qua nto saria un sì osservato poema 

seri v re in prosa? t a nto più es endo tato posto dai nostri La
tini di tanta a utorità, e prima a loro da Arist otile ne la sua P oe

tica , avanti a tutti li altri , con i uoi precetti, com e il più nobile 
e principale. E non o t a che largamente la Eneade di Vergilio 

s i potesse dir tragedia e la Odissea di Omero comedia , quanto 
appartiene al suggetto ; perché in tutti i modi che la piglieremo, 

convien che sia poe ia e co ì verso; perché tutt o q uello che è 
fid el i t oria o vero orazion retorica , o parte di loro, appartiene 

a la prosa , m a le finte favole dei poeti non ma i. A le quali cose 
non considerando, pot endo i nel medesimo modo adattare al 

verso e scrivere in prosa, pensiamo che sempre questo ci saria 
p iù to to a t t ribuito a ma nca mento di giudizio che a trascuraggine. 

H a p oi schifato la rima perché, essendo la comedia certa ap

pre entazione de le cose vere, non richiede in alcun modo quel 
suono de le rime; perch é nel parlar na tura le im ile accadenzia 

non intra viene, et introducendola è in tu tto contra al natura le 

et al vero . E per fu ggire un imile Il inconveni n te gli antichi [Aiv J 

s1 ono affaticati in trovare un , -erso che q uanto è possibile a 

15 
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la prosa si assimigli, perché familiarmente parlando a niuno 

odiamo parlare come saria un verso eroico o altro simile. E per 

questo ha cercato l'autore di questa, con meraviglio a arte, che 

il suo verso sia tale che quanto manco è possibile da la prosa si al
lontani; il che ha fatto con un proceder naturale senza tra po

sizion di parole, e poi aiutato col continovar de le sentenze de 

l 'un ver o ne l'altro, e le fini de le ri poste non mai in fine del 
verso; perché altrimenti saria difficile che il suono di esso non 

impedisse il natura! pronunziare, il che principalmente in q ue to 
stile si debbe avertire. 

E recita Aristotele che da quei primi furon composte le comedie 
in tetrametro, e che di poi quello iambo lo trovò quasi in un certo 

modo la natura; e quel primo non era sì atto a questo poema 
per il numero et il suono che egli avea, il che nel natura! parlare 

non è richiesto . Né per questo si bia ma chi ha scritto o scrive 
in prosa; anzi, quando il verso, per esser fuori di un naturale 
andare, fosse privo di dolcezza, allora molto più giudicheremmo 
in proposito la prosa. Et èvvi una sorte di comedia che non ri
chiede per se istessa v rso o misura alcuna, e postevi perderiano 
certa loro natural bontà; ma questa arebbe da essere in qualche 

moderno suggetto, viva sempre per se istessa fuor di ogni antica 
imitazione. 

Di avere introdotto ne la lingua nostra la spagnuola, ove con 
arte cagge ne le lodi di sua Maiestà ne la sua lingua, il luogo ne
cessariamente lo richiede; perché allora Filòcrate, per non esser 
cognosciuto, è forza che parli in altra lingua che italiana. Et 
ancora Plauto in un modo simile introdusse, nel P enolo, alcuni 
parlare in lingua cartaginese 4 • Avete, per esser la favola di qualche 

rivolgimento, davanti a tutte le scene un poco di prosa che bre
vemente accenna quello che dentro si parla. 

Circa al resto, considerando voi istessi il tutto e ciascuna 
parte, penso che ne averete non lieve satisfazione. E se sarete, 
come è parte di ogni pellegrino spirito, verso questa benigni, 
sarete ancb,e cagione che egli forse in fra poco vi lascerà vedere 
una sua tragedia, da lui più premeditata e con più quiete di animo 
composta che non fu questa, come sa ciascuno 5 • 
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A :Mo SIGNORE ~!ESSER ANDREA CORNELIO ELETTO VESCOVO DI 

BRESCIA, Suo IGNORE 

Libro primo 

Ebb ro i pas ati ecoli, et ha il presente no tro, molti di quegli [3} 

uomini i quali fermissim a openion porta[rono] che l'uomo, collo 
ingegno solamente a lui p r p cial grazia dalla natura conceduto, 

vaglia a perfetto et ottimo poeta divenire, senza cotanta cogni

zione et intelligenza di cotante arti e di cotant scienze avere. Per 
la qual cosa, quasi enza numero furono e sono coloro i quali , 

quanto que to nome di poeta e di poesia s'importi non conoscendo, 
al comporre et allo scrivere si diedono e dànno i tutto dì, senz'alcun 

ordine o convenevolezza negli scritti e composizion loro osservare, 

facendo i e i forse a credere che il porre insiem in breve spazio 
di tempo molti versi li debbia de gran lunga render piu riguarde
voli e più stimati che coloro non sono, i quali molti anni, molta 

diligenzia usando, negli studi delle buone e belle lettere si sono 

afta ll ticati, con pallido viso i più chiusi e secreti luoghi del bel [4] 

monte dall ante mu e abitato cercando, non per altro che per 
lasciare di loro medesimi, a tutti quelli che dopo loro verranno, 

perpetua te timonianza delle loro lunghe fatiche. Et in confìrma
zione che quello che essi fanno stia bene e si convenga, queste 

(per quello che a me ne paia) assai fievoli ragioni arrecando, dicono 
che se noi ci vorremo con la considerazione a' principii delle cose 

levare, apertamente vedremo ciascun'arte e ciascuna scienzia 

avere suo nascimento dalla natura, generalissima madre di tutte 
le create cose, avuto. E più oltre ancora, che e sendo essa natura 
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dall'arte imitata e eguita, non altrimenti che i sia dal figliuolo il 

padre e dal discepolo il suo maestro, non vedere in che più ci possa 
l'arte che la natura, a quelle cose conseguire che ono ie più di 

quella proprie che di questa, giovare. Affermano adunque che 
quella forza d'ingegno che ne rende acuti ad investigare le cose et 

a quelle poi bene e copiosamente esprimere, dalla natura ci si 
concede, non essendo esse da niun'arte comprese. 

Ebbe nel vero l'arte - la quale, secondo la diffìnizione che di 

lei fecero gli antichi :filosofanti, non è altro che un cotal abito di 

fare che che ia con diritto modo e ragione - ebbe, dico (come 

essi ancora dicono) , l'arte suo principio dalla natura. Ma bene tanto 

in favore di lei i può dire, che procedendo essa dalla parte nostra 
[sJ divina, ch'è l'intelletto, Il non pure imita la natura. Perché se 

solamente intorno a quella imitazione stesse occupata e più avanti 
non si stendesse, egli non è dubbio alcuno ch'ella non le fosse an

cora inferiore di gran lunga ch'ella non è, per es er sempre quegli 
ch'alcuna cosa imita di men valore che la cosa da lui imitata. Ma 

ella è tale che ancora migliore e più la rende perfetta, ch'essa da se 

medesima esser non basta; il che in molti de' parti suoi, e special

mente in quelli che la terra produce, si può chiaramente vedere; 

nella quale essa, insieme con gli spini e co' triboli, le cose all'uso 

del vivere umano pertinenti mescolatamente ci porge. Laonde, 
e il diligente coltore con artificiosa mano non iscegliesse poi dalle 

buone erbe e feconde le terili e le ree, as ai men grano che loglio 
et avene si mieterebbe che non si fa. Ma leviamoci ancora alquanto 

più alto, dall'erbe agli arbori venendo ; ora, non veggiamo noi 
fare il medesimo a molte di quelle piante che dal seme surgono? 

Certamente sì, conciò sia ch'esse il più delle volte sogliono trali
gnare et i frutti loro agri et in ipidi produrre. Ma se elleno s'inse

riscono poi con felici rampolli d'altri frutti diligentemente e mae
strevolmente, dolci e saporiti divengono. Perciò che quelle dalle 

loro radici, per le quali la virtù et il igore del terreno si sparge, 
cibo e nodrimento ricevono, il quale poi dige to (nella gui a che 

le nutrici il boccone di pane o d'altra co a a' bambini porgendo 
[6J so ll glion fare) porgono ai tronchi in esse innestati, la cui virtu per 
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li nuovi ram etti spargendosi, oav1 m11 frutti e preciosi fu ori ne 

manda. 
Pertanto dico che niuno (a mio giudicio) fu , né è o fia già mai, 

di que to nome poeta vero e legittimo po e ore e prima l'in
aegno suo fertile non coltiverà con l'arte. P erciò che né quello enza 
que ta, e allo 'ncontro, enza quello l 'arte e ali ammae tramenti 

tutti, non vagliano ad un poema formare che veramente laudabile i 
po _a chiamare; ma con la natura l'arte accompagnata sì b ne, 

da quella qu esta e questa da quella amichevolmente e vicendevol

mente aiutata. La qu al co a, come fare si possa, con certi ragiona
m enti a , ·uti dal mio cmpre venerando signore e dotti imo precet

tore,l\Ies rTrifon Gabriel . mcco e con duo uoi nepoti , in Bassano 
l'anno di no tra salute millecinquecento c trentatre, io ora a voi, 

molto r everendo et illustre ignor mio, intendo di àimo trare; sì 
come a colui il quale fra l'a ltre molte doti dell 'animo celesti e em

piternc che in voi a gui a d'un chiaro ·ole ri splendono (quelle tutte 

che c benigna fortuna et amica natura con la rga e piena mano vi 

diedono, sì come frali e caduche lasciando da parte tare) non pure 
de' poeti co ì greci ome latini studiosi imo iete , ma di quelli 
eziandio che nella no tra voloare e natìa lin crua scris ero. Alla 

qual come che non pure la città di Firenze i primi t i più onorati 

ma molte dell'altre d'Italia abbino gia Il dato crittori , Yinegia [7; 

vo tra, se ben si r i guarda, oltra l'averle dato il gran B mbo (il 

qu ale i uoi stretti t ermini ampliando et allargando, le ha tanto 
di splendore e d'ornam n to aggiunto ch'ella ne può sicuramente 
ricca e superba andare) , ·ia più che ciascun'altra, molti altri an

cora ne le può promettere. Che dirò io d l dotto Valeria? Che del 
gentil Brevio? h del mio giudizio o Capp llo ? Del /[olino? 
Del Grazia? 1 . E di tanti a ltri diligenti coltori et osservatori di 

lei? Per la qual co a io non dubito punto ch' lla non sia ogni dì 
più ere cendo, p er farsi molto maagiore e più bella di quello che 

noi ora e sere la vegoiamo; et oltre a ciò, che avendo es a chi in 
lei dell 'a rte alcuna co a criva , non ia ancora p er avere (volgendo 

gli anni ) copia d'ottimi e perfetti scrittori, non meno per aventura 
che s'aves -e l'antica romana . La quale, a gui a di tenera e fan

ciulla v erga (come ora i può dire che questa sia) non pure da dotta 
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po tica mano, et isterica t oratoria et ultimam nt di tanti altri 
dilig nti coltori delle buone letter nodrita, è poi in tanta altezza 
e b llezza r iuta, que' fiori e que' frutti ha produtti che noi 
v ggiamo, ma da molti ancora ccellenti scrittori dell'arte, che 
tutto di si leggono e t ngonsi per mano d gli tudio i, com nelle 
retoriche di Marco Tullio e puo i d'Orazio nell'Arte poetica mani
fe tamente v dere. P r le quali ve tigia gli uomini latini di que' 

(BJ t mpi po lite ano, caminando, agevolm n t ad alcun fin o ver 
termine d'alcun loro d iderio, eh quelli di questo non fanno, per
venire. I quali, questi tali ragionamenti leggendo t in essi e non 
tutti que' precetti, ammaestramenti o regole dell'arte d l dire, 
almeno i principali e più nece ari ritrovando, chi sa che e e i 
ancora per aventura allo scriv re non olamente novelle, onetti 
et amorose canzoni, ma più alti, più gravi e più glorio i poemi, 
che questi non ono, non i diano? Il che e essi faranno, daranno 
eziandio a molti, che dopo loro v rranno, materia cagione di nuove 
o ervazioni e nuove r gole i criv re, e più ampiamente ch'io fatto 
non avrò. Conciò sia co a che molte orazioni e molti po mi i leg
gono ne' quali tante tali vaghezze bellezze 1 s1 eggono, ag
giunte dagli scrittori m d imi di quelli, che i pu ' con verità dire 
l'arte avere di nuove er azioni bisogno. E che più? uegli 
eziandio eh compos ro primi ramente l'art d l dire non furono 
però tanto in quella es ercitati che potessino tutte quelle co e minu
tamente vedere, che loro intorno a ciò de me ti ro face ano . 

Dico, adunque, che e endo Messer Trifone in Bas ano, luogo 
e per la b llezza del sito {perci che in u la riva di Brenta, non 
molto dal uo fonte lontano, e fra' monti di Vie nza e qu lli di 
Trevigi et il piano di Padova è posto) non pur a 1iguardar dilet-

[9) tevole, ma molto civile e di Il quelle co le quali a sost ntazione 
della vita umana son necessarie, abbondanti simo; et avendo e so 
lungo la ri a del fium preso una picciola ca a, qui i in ieme con 
duo uoi nepoti, Mes r Andr a Mess r I acopo Gabri li, molto 
gentili e cortesi giovani, parte delle ore del iorno lunghi imo 
(perciò che di maggio ra) in cantar tutto olo di colei l lode che 
della nostra alute fu genitrice, e parte in non m no utili eh pia
cevoli ragionamenti con i duo sopra nomati giovani, disp n ando, 
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si taYa. :\ l qual luogo ritrovandomi io ancora, ì come colui che 

a dov rvi alcun giorno dimorare da loro per lettere ra ' tato invi
tato, avenne ch'entrati una matina in camera di ?II er Trifone 

:Messer I acopo et io, e quivi p er commandamento di lui a seder 

po tici, venendomi per aventura nella d t ra mano di Mes er 
Andrea veduto un libro, il quale egli di na condere cercava, te

mendo non for e da me vedute fo sero alcune annotazioni che nel 
margin e di quello ( ì com'io poi m 'accorsi) erano, co ì verso lui 

rivolto a d ire incomincia i : 
<t Cote t o, che libro è egli, ?llesser Andrea? Deh, e non v i è 

grave, lascia t emelo, vi prego, v dere >>. 

<t Ora zio >>, rispo c egli; c datamelo e apertolo m i corse per 
a ventura dina nzi agli occhi qu el luogo della ua P oetica ov'ei d ice: 

F u prima questa sapienza, qu Ila 
Ch dal privato il publico clivi!' e • ; 

il quallu go com 'io idi , co ì ubito il li bro ricchiu o t a Il ?Ile er [ ro) 

Trifon r ivolto, di s i : 

<<O qua nto mi arebbe stato caro, l\1e s re, che voi ancora v i 
foste ritrovato pre ente ad un ragionam ento il quale non ha molti 
giorni che da una bri aata d i dotti e m olto giudiciosi uomini fu 

fatto in Padova et in casa il dottissimo l\Ion ignor escavo di 

Fano, ove intervennero ~Ie ser Giovan Brevio, l\Iesser Domenico 
More ini , ~Ie ser Luigi P r iulli , l\1e ser Benedet to Lampridio e 

molti altri 3 . E quivi d 'uno in altro ragiona mento travalicando, si 
v enn fina lmente a pa rlare d i poesia di poeti, per le lode de' 

qu ali buona p ezza s'andò paziando l\Ie ser L ampridio, m olte 
b elle co c in favore commendazione di quelli dicendo. Le quali 
poi il ~ 1oresini, non per biasima re l 'art e o gli artefici suoi (sì co m 'io 

credo), ma come q u gli a cui p areva che a' poeti molte di quelle 

cose fos ero state date che a' filo ofi andavano, t utte ad una ad 

una confutò>>. 
Allora 1esser T rifone : << A m e veram ente rincr e ce >> egli ancora 

ri spose, <t di non essermi ritrovato present a cotesti ragionamenti 

che voi dite, D aniello, i qua li i dee credere che st ati bellissimi 
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siano, quando in quel luogo e da quegli uomini che voi ci rac on

tate furon fatti. Ma po eia ch'allora non mi vi trovai, non i in

cr ca di fare che io ora mi vi ritrovi quali furon quelle co e che 

in favore de' p ti arr cas i Me r Lampridio e quali quelle ra
gioni che a lui contrad ic ndo addu e M r omenico pi namente 

(n ] raccontandomi, per a ventura vi ovvengo li no >} . 

<<A me >> ri po i io incontinent , <<non ovvi n egli già, M ere, 
come o da qual altr r agionamento in que to di poesia per co toro 

si ntrasse. Qu to tanto mi ricorda gli b n , che parlandosi di 
que ta materia dic va Me ser Lampridio che b ene alla ccellenza 

e grandezza di quella a er si de e e ri guardo, v drebb i hiara
mente niuna a lt ra ci nza o arte più antica, più nobile o maggior 

di quella e er i ritr vata già mai. E quinci poi, argom n ndo, 
affermava e er al po ta ia più eh ad alcun a ltro crittor con

c duto di poter e o n n olament tutt l co e che da tutti gli 
uomini si fanno , tutte quelle che ono da loro intese e cono ciute, 
tutte quelle ch' i contemplano, otto certi numeri e vari orna
m nti del dir , m ravio-lio e fizioni , favolo i v lami et ali gorici 

ntimenti occultando, i primere narrar , ma quelle ancora di 
io e di natura. ' per altro e r i la ciato critto nell antiche 

arte il acro interprete degli iddii, rfeo, a er mitigato l crud -
li ime tigri, fatto a' uperbi e feroci l oni deporre la rabbia loro, 

s non perché e o c n la ua eloquenza poetando tolse gli uomini, 
rozzi e senza alcuna legge viventi, dalle occi ioni e violenti rapine 
che tutto di fra i medesimi comm ttevano, dalle selv n ll 

città a ci ilmente e costumatamente iv r ridu se. Né p r a ltro 
Amfione col dal e suono della sua lira, pietra opra pietra p n ndo, 
averne edificata la città di T eb . 

[rzJ " hi pri ll rnieramente" diceva eo-li eguendo, "divise e sep rò 
dali pu bliche le priva t co e ? Il poet a. h i le sacre e divine dalle 
scel ti e profan ? Il poeta. hi tro ò l'u o dello unirsi insieme gli 
uomini e le donne con irre solubil nodo, che prima a gui a eh 
fa nno gli animali bruti con cui più loro era in grado u avano, se 
non e' poeti? c ' er i loro edifi a rano l città, di dono a lle 
dificate leggi, in gnarono come r gg r go ernare uom l 

d esse, come e m de imo, come la ua famiglia. Essi la t nera 
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bocca de' fanciulli, non bene a ncora dal latte rasciutta, nodano, 

muovono e figurano, poco dopo loro il petto formando, d i buoni 

ammaestramenti e di fedeli con igli riempiendolo. E i ora col pen

siero riguardando quale spiri o muoya il c iclo, onde venga la vita 

agli animali , quali siano delle co e le prime cagioni, ne danno o

vente a divedere; il cor o di quelle telle che, p er lo continuo loro 

torto viaggio che corrono, rranti chiamate ono, quali di loro 

ora agli occhi de' mortali na cendo s i dimo tri, ora ver o l'occaso 

fuggendo si na conda, manife tamente dimostrandoci. Solo il poeta 

co' uoi v rsi ri veglia altrui dal onno corporeo a lle Yigilie della 

men te ; dalle oscure e folte tenebre della ignoranza corge nel chiaro 

e bello p lendore d el vero; richiama dalla morte a ll a vita, d a lla 

obliv ione delle co e celesti e divine a lla rimembranza e ricono

scenza di quel! ; pr me, stimola, infiamma c commove ; l'al il trui [ r3] 

belle et a lte opera zioni con grandi ima copia e con belli ime figure 

d e cri ve. F inalmente si può d ir che: 

·ulla a l mon do è che non pos -ino ve r~i" 4 • 

<< Que te e co e a ltre molte, che ora non mi o vengono, a rrec 

M s erLa mpridio in commendazione de' poeti , e già i taceva quand ' 

il Vescovo a Me er Luigi t a l Moresini rivolto, così un pocolin 

sorridendo dis e : " E o t erret e voi e tacendo confe serete (come 

i uol dire) che tutto quello che per Messer Lampridio s 'è detto 

d e ' poeti sia vero, e cioè che molte di quelle co e che e o loro attri

bui sce, lo ro più proprie siano che d e ' filoso fi? O pur in soccorso 

di quelli vi lev rete a provar il contrario? " . Allora il Priulli : "Io 

n on so " di se, " q uando ben vi rigua rdo, uomo qui fra noi veder 

a cui più questo ufficio di m a ntenere le ragioni e le parti de' filo

sofi si richieda, di quello che si faccia a 1\Iesser Domenico nostro, 

sì com e a colui il quale negli tudi d lla ft lo fia ha più l'ingegno 

assotigli ato e più anni speso che voi né io abbiamo. E pertanto, 

1\Ion ignore, i vuole che voi a lui que to carico imponia te " . 

"Guardate, !esser Luigi" , rispose subita mente il Moresini , "di 

non e ser o per adula tore, non d icendo voi il vero, o d i dirlo credendo, 

per uomo d i poco giudicio e ba o tenuto da chi vi ascolta, mentre 
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oi d'atribuire a me più di lod e d'onor che di vero n n n1.i 
conviene, v'affaticate; b nch' a ai meglio a r bb fatt er 

, r4) Lampridio, ando e so d ntro a' uoi termjni non Il ponendo 
(come i uol dire) la falc n gli altrui campi, a laudare i uoi 
poeti senza dar loro qu 11 co eh loro nel r non sono, ma de' 
filosofi. La qual cosa s' gli fatto av sse, a m non arebbe dato 
cagione ora di dire contra e i quello ch'io ono di dire forzato, 
non tanto p r diffender la v rità della co a quanto p r ubi ire 
a Monsignore he lo mi impon , con la b na lic nzia del qual 
incominci rò ''. 

l E da capo fatto i tutto qu Ilo eh detto av a prima 1e r 
Lampridio onfutando, dic a non i poeti ma b ne i filo ofi aver 
primieri della prima cagion d lle co e trattato, di putato et i critto: 
del movim nto del cielo; ome et onde v nga la vita cosi a qu lli 
animali eh con ragion la r ggono, come a qu lli he con l'app tito. 
Et oltre a ciò che da loro, non pur (come o dianzi afferma a) 
da' p ti, furono in egnati agli uomini i c tumi la vera ia del 
bene e dirittamente viver dimostrata; in tituit le r publi h 
e le leggi; né pure av r i po ti alcuna republi a n tituita in alcun 
tempo, ma non e er dai onstitutori med imi di quelle in 
tati ric vuti già mai. E ciò col te timonio di latone afferma a, 

dic ndo eh in quella h ' gli ne' uoi dialoghi 'ing gna di p rf tta
m nt formare, non vuoi che e i in alcun modo abbian luogo, 
sì com coloro i quali con le lor fa ole e m nzogne hanno molte 
co e fal e bugiarde narrato degli iddii loro, co e di loro non d o-ne 

' r5] attribu ndo ovente, sì come ono Il gli affetti dell'animo, i risi, i 
giuochi e mille altre lascive et inconvenienti co e; et oltre a ci' 
con orribili e spavente oli fizioni e tristi lam nti e pianti l'altrui 
m nti di 
de ere 

ano terrore ing mbrate. Le quali tutte co e tanto m no 
r ascoltate o lett da' fanciulli, o da quegli uomini che 

di iver lib ri nelle loro r publiche de ian , quanto d nno e i 

ancora ie più la servitù temer che la mort , afferma a; og
giugnendo appresso che a coloro i quali noi dobbiamo de~iderare 

che forti t mperati cittadini iano, si con nga in in dalla pue
rizia loro qu lle cose imitare eh ba tino a r nd rli tali, quali r 
deono qu gli che le città hanno a r ggere t a go ernare, e non 
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qu Ile che ad uomo non 'apparteno-ono, ì come ono le feminili, 

i com·itanti , i bevitori, i la civi giuochi, c mille a ltri di one ti 
atti - atti propriamente a dc tar n ' ca ti petti de' o-io\'ani mi!l 

in anabili cure, mille illc iti de ii e mille cocenti fiamme accen
dervi . Le quali co e c r loro pe e fiate di grandi · ima \·ero-ocrna 

talor di dolorora mort tate cagione dimostrava, ì come fu 
alla infeli e giovane da R aven na et a l cognato di lei il lcg er 

ch'e si fecero deo-li amori di Lanc ilotto e della reina Ginevra, ad

ducendo apra ciò il t e timonio di Dante quando o, in per ona 

della donna parlando, dice 5 : 

'ì\oi leggiavam' un giorno per diletto 
Di Lancilotto, com'amor lo spinse. ' 
Soli eraYamo, e senz'alcun sos petto, 

Per più f1alc gli occhi ci o- p in e 
Quella Jet tura, e scolor ci il vi:;o; 
Ma ol un punto fu qu l he ci YÌ ll 'iC. 

Quando leggemmo il de ia to ri o 
E er ba ciato da cotanto amante, 
Qu e_ ti, che mai da me non fia di,·i o, 

La bocca mi basciò tutto tremante'. 

"Vedete, vedete or voi, Me r Lampridio, di quanto utile 

e di quanto pro siano i vostri poeti a coloro che non effemina ti e 
vili , ma forti e t emperati cittadini e ser deono, et a ci' a suefar i, 

dalle loro lezioni pre i, quelle co e ad imitare si pongono che più 

per loro fuggire si deveriano. E quinci avien poi che là onde noi 
a ttendiamo che es i a toni, Scipioni o Fabr izii di\·enghino, ci rie-
cono e Nini e ardanapalli, o veramente t ali quale dimostra 

O m ro e ere st a to il troia n pastore, il quale dal suo n delle tram be, 
ma troppo più dalla faccia degli inimici spaventato , la ciate l 'arme 

di l\farte p r quelle di Venere, dal campo in letto t in braccio a 
colei, che poi fu di lui , d l padre, de' fra t elli e finalmente di tutta 
l 'A ia ruina, fuggendo i ricoverava. Ora, l' i t e o poeta (lasciamo 

andare eh s o molte v lt , quando in persona d i questa d ità 

e quando di quella, pianga e si dolga di aver mortali figliuoli gene

rato), non induce egli imigliantement Giove gra ndi imo di tutti 
Il gli a ltri iddi i (se si de - credere a lle fa \·o le) incontinenti Imo, e zi] 
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da foco a libidine sorpreso a er i in grembo all'amata iunone, 

le co e più importanti degli iddii e qu lle altr ì degli uomini in

siero obliate? Altri non si ergognarono introdurre iana, che si 

dic r dèa della ca tità, n ' teatri t in cena tutta lasci a t 

a gui a di forsennata furiando. Qu t ono le cose, Mes er ampri

dio, eh i o tri poeti, cui voi cotanto lodat , ci insegnano. Qu to 

è l'utile be noi dalle loro lezioni traggiamo. Deh, quanto faresti 

voi meglio (la ciando da part tare la poe ia sì come vana ch'ella 

non n c aria) ad rtar i di c poli vo tri agli tudi d lla 

filo ofia, la quale ci può sola, non pur i co turni buoni la via del 

b n Iv r dimostrar , ma (qu llo eh è più) insegnarci ziandio 

a disc rn r dalle co e fal e l ver . Qu ta si dee solamente curare, 

qu ta guir , questa prender , come carissima e v ra madre 

di ciascun'altra scienza, str tti imam n te abbracciare " . 

<<Qui vi Me er Lampridio: "Egli non vi i nega, Mes er ome

nico ", ri po e, " che la po ia ia cotanto agli uomini nece aria 

quanto la filo ofia. Ma direm noi p r ciò be le cos alla vita di 

loro nece arie siena sempre le più belle e le più nobili? erta
mente no. Anzi perciò eh Ila nece aria non è, maggiormente si 

pro a la b llezza e nobilità ua che non i farebbe 'ella f come 

voi dice te. onciò sia co a h , b n i riguarda l c all'u o 

rBJ della vita Il umana necessarie, senza le quali far non si può, 
veggiamo empre (per la gran parte) er d'assai men valor che 

quelle l quali non sono tanto nece arie. eggiamolo con l'e em
pio . hi non sa ch'egli è nec aria all'uomo la abitazione, il man

giare, il b re, il dormire e simili altre co e? fail soggiornar p i più 

in una picciola casa a matoni o a pietre emplicement fabricata, 

che in un grandi imo palagio a marmi et ad oro, on e rema 
cura e diligenza messo; lo scacciar da é la fame e lo p gner la 

ete con più dilicate vivande t ottimi vini, in terra et in vetro che 

in arg nto e oro; il riposar i più n ' gros i et aspri panni che nelle 

morbid porpore; il ricoprir più di qu lli le m mbra che di qu ste; 

proc d più to to da ba o povero uore che da alto magnifico. 

Ora h a vediamo noi tutt dì r all'uomo [più n ce arioJ 
(quand' gli p r ciò e per l'int 11 o a eia cun altro animale o

' ra ta) be il parlare, per poter o col m zzo di quello i uoi 
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concetti pnm re, quelle cose chiedendo che di me ti eri gli fanno? 
Certo, e ben i con idera, niuna . ?\egheremo noi per que t o che 
'l bello e leggiadro p arlare, di mille vaghi olori ornato, pieno di 
numero a armonia e d i sentenze aravi , sia men nece sario che il 

rozzo et incolto ? E po t o ch 'io non vi nieghi e ser più proprio del 

filo ofo l'in egnare che del poet a , non vi concedo però che proprio 
ancora di qu esto lo insegnare non sia. 

" E che ' l poeta a b ne Jl e civilmente viver n 'ammaestri e [rg] 

ci ia corta alla via delle virtuose operazioni, vi potrei io col te

stimonio d'Orazio e qu egli con l 'auttorità d'Om ero far chiaro . Ma 

ben è vero che i modi e le vi dello insegnare che e i usano di te
nere son diver e . Imperciò che ' l poeta molte di quell e co e che il 

filosofo suole con poche e tenui parole di putando trattare, con 

ogni gravità e giocondità esprim e. E com e il discreto e saputo 
medico, p er gli altrui deboli et infermi corpi render sani, suole 

spes e fiat , sotto picciola coperta di dolcezza la medicina velando, 
il gusto di quelli ingannare ; co ì il poeta sotto varie fizioni e favo-

losi velami alcun utile amma tramento ricoprendo, gli animi per 

gli orecchi alletta et a sé trae degli ascoltanti o de' leggenti. Oltra 
che e o ora quasi rapido e rovinoso torrente d'altis imi gioghi 

de' monti al piano, o come acceso folgore dal cielo scendendo, 

l 'altrui m enti percuote, p erturba et infiamma. Ora (come a lui 
piace) le mitiga, quete e tranquille r ndendole; ora, non altrimenti 

che canoro cigno, alto le lode dell'altrui virtù portando, con soave 
canto da terra al cielo si l va; ora, il vizio biasmando, a basso di

scend ; grandi simi numeri, bellissime sentenze e figure, et altri 
mille omamenti del dire usando . Laonde allo 'ncontro l'orazione 

et il parlare del filosofo (per lo più) suoi es r ecco, senza niuna 
forza in é, senz'alcun poetico stimo !I lo, senz'alcuna cosa irata, [20 

crucciosa, piacevole, dolce, mirabile et astuta avere già mai" . 

<<Già i preparava alla ri posta il Moresini quando ridendo 
l\ I e s r Giovan Brevio ver o il V e covo rivolto " Monsignor ", disse, 

" egli si vuole che voi siate giudice e sopra questa questione date 

sentenzia finale ; altrimenti io non vedo come t erminare i possa 
qu esta li te ". " E bisogna prima che meglio oda il giudice le mie 

ragioni che egli fatto non ha", ri pose il Moresini, "la qual cosa 
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non e ndo egli a d r fare di po to e mi conda nni, io sono uomo 
d'aiutarmene al sindacato". "Voi non sap te ancora eh uomini 
iano i poeti, 1esser ornenico ", rispo e incontinente il Bre io, 

" perciò che e voi li conosceste (come io fo) for e non la vorre te 
con e o loro, e quando bene 1e s r Lampridio av e detto qual
che bugia de' poeti, e endo egli poeta altr ì, sì li d er ste perdo
nare e chiamarvi per vinto. Il che oi non faret , rend tevi certo 
ch'egli vi armi contro tanti ndeca illabi , che tardi di non a rli 
ceduto vi potre te p r a ventura p ntire " . E co ì detto, tuttavia 
ridendo, et egli e gli a ltri tutti in piè si le aro no, e, tolto dal Ve
scovo commiato, chi qua e chi là per le loro bi ogne s'andarono>). 

Allora Mes er Trifone, che buona pezza tutto quello che io d tto 
ave a attenti imo cheto s'era stato ad ascoltare, di : << B l
li imi nel vero e dottissimi ragionamenti furono cote ti che voi 

[21) ci ra ll contate, aniello . Ma parmi che molte altre co e ancora 
s'averiano potuto dire in commendazione della poesia, oltr a 
quelle che di se Mes er Lampridio, facendo il poeta filosofo. Conciò 
sia co a che co ì lo chiamarono gli antichi, e la poesia prima filo
sofia si disse (come aver più volte in più luoghi letto mi ovien ). 
Né si può dirittamente, senza alcuna cognizione di lei av re, alcun 
uomo vero e p rfetto poeta chiamare, ma più to to ignobile e di 
volgo. E lasciamo stare che Orfeo t Am:fione facessero o no que' 
miracoli di trar gli uomini dalle elve e dai luoghi più inospiti e 
diserti alla coltura e nelle città, e che essi quelle edificass ro, 
ché voi mi potreste ri pondere e dire ch'elle ian favole. Ora, non 
i legge egli di Numa Pompilio, secondo re di Roma, che e so co' 

versi suoi in onore e commendazione degli iddii composti, e n lle 
olenni cerimonie e ne' publici sacrifici cantati, fece veramente 

quello che d l figliuolo d'Apollo e di Caliope si favoleggia? E o
Ione, il qual fu quegli che prima diede agli Ateniesi le leggi in 
verso descritte, fu cagione che quella si rivocas e e del tutto via 
i togliesse, la quale col con entim nto di tutta la città ra stata 

constituita: e ciò era ch'a niun fos e lecito far della guerra di a
lamina menzione, né a qu lla il popolo ortare; d'esser pazzo 
divenuto fingendo, que' ver i i quali avea critto in pro di quella 

[22] co l! tal impre a, publicarnente per l piazz e per le strade l ggendo, 
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fu da' uoi cittad ini eletto per genera i capitano e duce d i quella . 

<(E non dice egli in un de' uoi d ialoghi P latone, i poeti e er 
s tati mae t ri , padri e duci della sapienzia ? _ é p ur in q uel luogo 

dimo t ra il medesimo averli lodati ; ma in quel libro ancora ch 'egli 
ci la ciò crit t o Del somnw bene 6 , l 'arti e le scienze t utte, co ì d i

vine com e umane, in un poema d 'Omero esser raccolte, et ivi non 
altrimenti che in lor proprio ricetta et abi tacolo ogaiorna re, a f

ferma. X é mi negheranno i filo ofi mede imi che Pla tone et Ari

stot ele tutta la loro filo ofia e gli a mmae tra menti che per quella 
ci danno, con e sempi t a uttorità d 'Omero e d'Esiodo t altri 

p o ti d i que' t empi non confermino. ~é po o non grandemente 
dell ' in aegno e della profonda dottrina d i e o Platone meravi

glia r mi, il quale mentre di voler biasima re i poeti 'affa tica, è da 

eia cuna delle di lui cose intend nte p er ommo poeta t enuto et 
i timat o. Xiuno è de ' uoi dia loghi (la ciando ora da parte que' 

ver i ch 'egli di Alexi , di F edro, d'Agatone e di Dia ne 1rac u ano 

ca mpo e) n el quale egli non pur otto favol o velame e mist erio 
(nella gui a che i poeti oglion fa re), ma con chia ri simi c rispl n
denti lumi di parole e con gr a ndi simi nurn ri , i uoi concetti non 

e prima. Il p erché a me pare, qu a ndo e o vieta nella ua republica 
dever i i poeti ri ceve !l re, ch' a lui a venga quello che già ad un nostro [23) 

cittadino a v nne; il qu ale, avendo (come noi u ia mo dire) messa 
et ottenuta una part nel ena to no tra contra a li andatori con 

arme eli notte, ritrO\·a to non molto dopo in quella gui a n lla quale 

vietato a veva che per alcun andar i d ve e, fu dalla famiglia 
d Ila ignoria pre o e per quella legge medesima che imposto aveva, 
puni to. Oltre che se noi bene que' dialoghi con iderar orremo, 

m anif t a mente i ved rà che egli non di tutti i poe ti intende, ma 
solamente de' comici e de' tragici e d 'altre simili imitazioni, p r 
qu cll rag ioni ch e voi di te ere stat e da ).le ser D om nico alle

gate >>. 
Tacevasi , così detto, Messer Trifonc, qu a ndo 1\Ies er Andrea Ca

bri llc (che il maggior era dei duo suoi ncpoti) in questa maniera 
a fa v llare incominciò : (( P oscia che noi, 1\Iesser , in questi ragio

namenti di p oesia e di poeti entra ti iamo, a m e arebbe (s 'a voi 

grave non fo e) gratis imo che voi ora di quello che già molti 

16 
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giorni ha, eh voi ne promett t a m1 cugino t a m , cio 
di quelle tre parti delle quali ciascun po ma i forma, ci ragionaste . 
La qual cosa, oltra che a noi due util e profitt vol fia, sì non 
deverà Ua ancora di piacere al no tro ani llo, come a c lui il 
quale ho io cono ciuto mpr amicis imo d ' poeti e che ne ha 
col uo dire dato materia di parlarne >>. llora io: <<Per poco ama
dar del no tro comun padre, di 'le er Iacopo, evo tro, mi terre te 

[24) voi, Il Messer ndrea, quando oi cr d e eh et a me ancora non 
de es e piacere tutto quello che et a lor aggrada t a voi. E 
vovi dir più, che io ancora di quello ste o ( he voi, me da questo 
pe o sottraggendo, av t fatto) ne lo oleva pr gare, e non me 
ne avesse rit nuto la reverenza ch'io meritament li porto, e parte 
la credenza ch'io a eva ch'egli fo già tanco e d'udire me e di 
parlar egli >>. 

<< tanco non ono io già, né voi ancora, figliuoli, gra i o noio i 
mi siete>>, ri pos t[e er Trifone, <<e volentieri q uello onde voi 
mi ricercate, piac ndo così a colui a cui tutt le cr ate co e i ono, 
se non cosi a pieno come voi per a ntura ch'io far d bbia ad 
intendere vi date, farò. Conciò ia co a ch'io ami meglio e r da 
voi di poco sapere che di molta di cort ia in iò he per me fare i 
può, non compiacendovi, accu ato >>. << Incominciate pur , Me -
sere>>, ri po a queste parole M er Iacopo, << ché noi c rti imi 
ci rendiamo che l co che voi ci esporr t abbino ad e r tali, 
che noi di avervi in co ì fatto ragionamento o pinto non ci p n
tiremo >>. 

<< Adunqu >>, seguitò egli, «d vendo noi, figliuoli, del poema 
trattare, conv nevole co a e necessaria parmi che noi prima bre
vemente che co a ia e a poetica facultà dimo triarno, eh l'uffi
cio del poeta, che il fine, t poscia del po ma e delle u parti 
ragioniamo. Pertanto dico non 

[25] stata essa poetica dagli antichi 
nza grandi ima ragione e ere 
sapi n ti imi uo !! mini alla pit-

tura assomigliata, e detto a pittura altro non e ser che un ta
cito e muto po ma, t allo 'ncontro pittura parlante la poesia. 
Perciò che come l'imitazione del dipintore si fa con tili, con pen
nelli, e con diver ità di colori ( o' quali o poi, la natura, gli 
atti e la sembianza o d'uomo o d'altro animale imitando, ci rende 
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la imagine di quello a l \·ivo omigliante), co ì quella del poeta i 
fa con la lin gua e con la penna, on nu meri et armonie. L 'ufficio 

verament è poi lo crivere cose atte et accommodate allo in egna

mento t al diletto, il fine, p r mezzo di quella crittura in egnare 

e dilettar pari mente; come a ncora l ' u fficio d ll'oratore è il par

lar a tto e con veni nte alla per ua ion e, il fine, attamentc par 

la ndo p r uadere; e d l medico il curar con di ligenza l 'infermo, il 

fin e, con la cura a narlo . E t utto eh m pre non per uada i giu-

di ci l'ora t ore, c non guar ì ca il febricitant il m dico, ni n tedimeno 

può co ì l' uno com e l'altro ( enza alcun b ia imo) cont ntarsi del 

suo fin e, qu egli d 'aver bene t l gant m nte d etto, qu esti otti

mam ente ura t o. ~1a del poeta non a vi n egli già co ì, il quale 

non in egna empre non diletta gli a coltant i o leggenti , non 

i può criu dicare, né i dee, d egno d i cotal nom e. 

<< J'\é v i t a rò io ora a raccon tare, fi g liuoli , quale d ' poemi 

a t t ivo , qu a le mist o (o comune che dir ci piaccia), e qu al narrativo 

si chiami; e che nel p rimo il poeta, ora ott o l'a ltrui per Il ona e [26] 

quando n egli a ltri duo otto la ua e l'a ltrui m scola t a mente, e 

qu ando la ua ola ment , ragioni o fa v Ile; né com e o qua ndo o 

qu a l i fo e la cagione per la qu al alla traged ia et alla com cdia 

fo sero primiera men te d agli loro inventori m edesimi t ai nomi , le 

persone, i cori , i prologhi e la moltitudine d egli i trioni a ttribuite . 

L e quai tutte cose li evi sime c di niun m omento ono, e non bene 

a qu ello che no ro intendimento ' d i fare, si confanno. 

<< La d and o, adunqu e, qu c t e d a parte ta re e d el poem a in 

g nere p arlando, dico tre es r le co e principali dalle quali e so 

suo stato e uo c ser prende: l 'invenzione prima delle co. e, o vo

gli a m dir ritrovamento; la di po izione p oi, o ver ordine di e se ; 

e finalmente la forma dello criverc ornatamente le già ritrovate 

e dispo t e, che (Iatinamente pa rlando) elocuzione si chia ma e eh 

n oi volgare, leggiadro et orn ato parlare chia meremo. Adunque 

dalla prima di qu ste tr parti incominciando, dico niuna materia 

e r (com 'alcun crede) ad e so poeta d et erminata, anzi essergli 

conceduto ampia licenza (sì come ancora ' al dipintore di finger 

molte e divers cose di ersa mente) di potere di tutte quelle cose 

che in grado li fiano , ragionare et i crivere. B en è vero che egli 
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dee sempre aver ri guardo di scegliere di tutte il più bello e vago 
fiore, e quello po eia in maniera col vi v o umore del suo chiaro 

[27) ingegno coltivar , che Il né fr dda né calda stagione né contraria 
ven osa pioggia aglia a troncarlo dal suo proprio stelo, ma dal
l'oltraggio loro sicuro a perpetuamente conservar i. Essendo, 
adunque, non solamente l'umane operazioni tutte ma le co e divine 
ancora allo scrittore soggetto, fa di mestieri che egli abbia eziandio 
cognizione se non di tutte le scienze e dottrine, alm no della 
maggior parte. E non essendo egli perfetto t ologo e filosofo, abbia 
i principii almeno della sovranaturale, naturale, e morale filosofia. 
Conciò sia co a che il sapere è principio e fonte dello i criver bene 
e dirittament le cose, e la filosofia sola quella che ne può am
ministrar gli alti concetti e le belle invenzioni. Né pur gli antichi 
Latini (come io 'ho più volte con gli essempi di irgilio dimo tro, 
il cui divino poema è non altrimenti di ciascuna bella scienza e 
dottrina cosperso che si sia di vaghe e risplendenti stelle il cielo, 
qualora egli più lieto e ne' suoi più a p rti e lucidi ser n i si suol 
agli occhi dimostrar de' riguardanti), ma t i nostri crittori an
cora hanno negli critti e poemi loro daton a dived r quanto 
fosse il conoscimento e la dottrina ch' i avevano delle co . 
Ora non è egli intendimento del nostro divino poeta Dante Ali
ghi ri di volerne in tutt'e tre le sue antiche dimo trare, niuna 
altra cosa essere il fine dell'uomo che il ommo bene, il quale ala
mente nella contemplazione d'Iddio, il quale è o sommo Il 

[28] bene, consiste? E perché, a volere alla contemplazione di esso 
sommo bene pervenire, bisogna che prima dal vizio ci purghiamo, 
né possiamo ciò fare non cono cendol , ci mena all'Inferno, da 
lui per lo vizio figurato, ove egli de' vizii tutti ampiamente ragiona 
acciò che noi prima li conosciamo, e cono ciuti poi ce ne purghiamo 
(nonpotendo primache conosciuto il male aver cognizion d l bene), 
ci guida al Purgatorio et indi al Paradi o, e cioè ad es a contempla
zione di Iddio; alla quale non ci possiamo e non con l'ali delle 
virtuose operazioni dai vizii purgati levare. 

<<Ma lasciamo al pres nte Dante (p r aventura maggiore e 
più perfetto filo ofo che poeta) e eniamo al Petrarca. Ora chi 
crederebbe già mai quando in que ta e quando in quell'altra can-
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zone del suo lirico amoro o poema, qua i otto le Yerdi fronde, 

nascosto il frutto della ua dottrina ritrovar i? edasi in quella il 
cui principio è 1: 

Una donna più bella assai che ' l ole 
E più lucente, 

ov'egli otto allegoria di donna intende parlare della filosofia 

prima e della teologia p oi. P erciò che dicendo egli, 

Que ta in pen 1en, m opre, et in parole, 
Però ch 'è de le co e al monde rade, 
Questa p r mille trade U 
Sempre inanzi mi fu leggiadra altera, 

della na tura le filosofia che nella con id razione, della morale che 
nelle opere, e della razionale che nelle parole consiste, intende. 

Né senza misterio introduce e so la filosofia , mostranteli la teo

logia, così dicendo : 

Or mira, leva gli occhi un poco 
In più ripo to loco, 
Donna, ch'a pochi si mostrò già mai. 

E perché le sostanze di qua giù vere sostanze non sono, ma ima

gini et apparenze di quelle, conchiude finalmente il dotto poeta 
altro non esser la fil osofia (rispetto alla teologia) ch'una cotale 
ombra et imagine di lei, facendole dire: 

Io per me son un'ombra, e t or t'ho detto 
Quanto per te sì breve intender puo i. 

Stimiamo noi che quando ei disse (seco medesimo degli occhi suoi 

parlando) 8 , 

~li ero me, che volli, 
Quando primier sì fì so 
Gli tenn i nel bel vi o 
Per iscolpirlo imaginando in parte, 
Onde mai né per forza né per arte 
Mosso sa rà, in ch'io sia dato in preda 
A chi tut to diparte, Il 
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[3o) non parlasse, secondo la p ripatetica opinione, d el sùbito ritorno 
delle anime, scosse dal fascio gravo o dell loro membra, al cielo? 
Non secondo l'accademica, ch'è che e e anime, dopo la separa
zione fatta dalli loro corpi, non rimanghino co ì tosto dalle pas
sioni che esse hanno con loro comuni libere et isciolte; anzi ne 
vadino segnate e impre e da quello, non altrim nti che dal sug
gello la cera, il quale tutto che non rimanga in essa, non è però 
che egli non vi la eia l'impre ion ua ; dicendo e o: 

Né so ben anco che di lei mi creda ? . 

Non vi par egli ancora che nella terza ' or Ila ' vole se intendere, 
secondo teologo, di quel sommo bene e di quella intera felicità 
che qui fra noi non ha luogo, qua ndo dic 10 : 

Pace tranquilla senz'alcun affanno 
Simile a quella che nel cielo eterna 
Move da loro innamorato ri o; 
Co i vede s'io fiso, 
Com'amor dolcemente gli governa, 
Sol un giorno d'appresso 
Senza volger già mai rota superna? 

<<Non come natural filosofo, dell'ufficio della memoria e de' 
sentimenti esteriori, che son quelli ch'al comune sentimento por
gono e rappresentano tutti gli oggetti, i quali poi la memoria, 

[31] nobile interna potenzia dell'anima, riceve l[ fedelmente con erva, 
dicendo agli occhi della amata sua donna 11 : 

Fugge al vo tro apparire angoscia e noia, 
E nel vo tro partir tornano in ieme; 
Ma perché la memoria innamorata 
Chiude lor poi l'entrata, 
Di là non vanno da le parti e treme? 

Così dimostrar volendo, la memoria p r mezzo della virtù visiva 
il piacer della veduta donna dentro da e medesima ric vuto, rite
nere e conservare in guisa che l'ango eia e la noia (che nel primo 
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apparir de' begli occhi furrrrite e n'erano), incon tinente r itornando, 

non ono p iù da essa memor ia ricevuti, ma bene dai ensi esteriori 

solamente, i qual del loro abbietto (ch'era quella amata vista) 
venaono a rima ner privi. 

<< .:\on vi par egli ancora che come morale parla e di quelle 
quattro perturbazioni dell'animo, che sono (come v'ho detto 
a ltre volte) du e buone e due ree; buone, la gioia del presente bene 

e del futuro la peranza; ree, allo 'ncon t ro, il dolore del oprast ante 

m ale e la t ema ch ' uomo h a d i quello che li potesse incontrare ; 
dicendo egli della sua anima 12 : 

E com'am r l'envita 

Or ride , or piagne , or teme, or s'a secura? 

il sim iglia nte facendo in ciascun 'alt ra st anza di quella canzone. 

Direm noi ch 'egli non vole e intendere di quello Il amore si dice l32 l 
t ener il m ezzo fra ' l di vino et il ferino non pur in tutto quel so
netto? 13 . 

Anima, che di,·erse cose tante 

\'e di, odi, e leggi, e parli, e scrivi, e p ensi; 
Occhi miei vagh i, e tu fra gli altri sens i 
Che corgi a l cor l' alte parole san te ; 

ma in tutta quella canzone ancora ? 14 

Amor, se vuoi ch 'io torni al giogo antico 

e spezialmente quando dice : 

E poi che l'alma è in sua r agion più forte, 
Rendi agli occhi, a gli o recchi il p roprio obbietto, 

enza 'l qual imperfetto 
È loro oprar, e ' l mio vivere è morte. 

Credete voi ch 'egli non devesse sapere eziandio quello che s'impor-
t asse sostanza, qualità qua ntità, quando disse 15 : 

Italia mia, b enché 'l parlar sia indarno 
A le piaghe mortali 
Che nel bel corpo tuo sì spesse veggio, 
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ponendo l le piagh ' per e a sostanza, l mortali ' per la qualità, 
e ' sì spesse ' per la seperata quantità? Dico l seperata quantità ' 
a differenza della continua, di cui non tacque in quel erso 16 : 

Pen ando alla ua piaga a pra e profonda. 

<< Direm noi ch'egli condo astrologo in quella canzon: 1 Tacer 
[33) non posso ' non parlasse degli aspetti delle stelle, Il che furono 

cotanto al nascimento della sua donnas conde e benigne, in questo 
modo dicendo 11 : 

Il dì che co tei nacque, eran le stelle 
Che producon fra voi feli i effetti 
In luoghi a lti et eletti, 
L 'una r l'altra con amor conver e; 

enere e ' l padre on benigni a pe tti 
Ten an le parti signorili e belle, 
E le luci empie e felle 
Quasi in tutto del ciel eran di per e? 

Non come geografo in quella canzon al l Papa, che la Francia' 18 , 

et in que' duo onetti 19 : 

O d'ardente virtute ornata e alda, 
Alma gentil, 

Rotta è l 'alta colonna e 'l veroe lauro 10 , 

ne' quali Italia tutta e tutto il mondo p r duo mari e per duo 
venti ne descri e? nella prima dicendo, 

nel secondo, 

Chiunque alberga tra Garona 'l monte, 
Entra 'l Rodano e 'l R eno e l'onde salse, 
Le 'nsegne cristianissime accompagna; 

udrallo il bel paese 
Ch'Appennin parte, e 'l mar circonda e l'Alpe; 



DELLA POETICA 

e nel terzo, Il 

Perduto ho quel che ritrovar non spero 
Dal Borea a l'Au tro, o dal mar I ndo al ~l auro . 

<<Né ba ta olamente al poeta (come detto i ·) lo aver cogni

zione di tutte que te scienze e dottrine che udito avete, s'egli non 

averà somigliantemente grandissima e perien za delle cose che et 
in t erra et in mare si fanno, affi ne che esso possa poi (offerendosi 

la occasione) descrivere con acconcia maniera una guerra, armare 

i gr an r e e gli imperatori , ordinar e in belle quadre gli e erciti 
loro, discender con e e in battaglia, as ediare una città, combat

t erla, e prender la finalmente; trar di qu e' luoghi ove si fabricano 
le navi , armarle, olcar con quelle i profondi pelaghi , dimostrarne 

come esse da' venti e dall'ond e agitate siano. Cono ca eziandio 

l'usanze et i m odi del viver delle genti, i co turni , , p r dir breve
mente, tutte quelle co e ch e d 'intorno alla pra tica con istono. E 

perché le m a terie t i soggetti ponno esser molte fra é differenti 

(perciò che ad alcuni sì come a' comici sogliono e ser m ateria le 
più famigliari e domestiche operazioni, per non dir basse e vili; 

a ' tragici, le m or ti degli alti re e le ruine de' grandi imperi; agli 
eroici, i più eccelsi fa tti degli imperatori e di altri uomini nell'armi 

magnanimi e valorosi, sì come quelli d'Achille e d'U lisse furono 

ad Omero, a Virgilio d'Enea; ai lirici, le lode degli iddii e Il quelle [35] 

degli uomini parimente, l'amorose giovenili cure, i giuochi, i con-
viti e le feste; altri hanno i pianti , i lamenti e le miserie, altri i 

campi , le selve, gli armenti, le gregge e le capanne), è da vedere 
che ciascuna materia ch 'uomo si elegge a trattare ia semplice, 

cioè sola, e quella sempre dal p rincipio insino a l fine. Perché to
gliendo voi a r agionare di co a che grav issima fo se, non sarebbe 

dicevole poi che vi spendeste m olto di t empo in descrivervi che 
ch e si fosse di vago. Et allo 'ncontro, nelle vaghe, quelle che del 

grave t engono mescolar e non i deono . 
<< Ora, come ar ebbe egli pos ibile che voi di ridere vi poteste 

astenere se voi vede te un uomo d 'anni e d 'auttorità grave sovra 

gli altri senatori della nostra republica timato, con una di quelle 
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ve te in dosso che e i usano di portare le cui estrem.ita fossero poi 
d'oro e di seta o di diver i colori riccamente ricamate e fregiate? 

erti imo mi r ndo che voi in niuna maniera ritenervene potreste 
già mai. ia dunque, figliuoli, qu Ila materia che di trattar inten
d te (come io i ho pur dianzi detto) quella istessa empre dal 
cominciamento in ino al fine, non or grave, or vaga, or chiara 
et alta, or umil t oscura, acciò che noi non finaes imo poi un 
poema omigliante a quella mon truosa e di parata figura che nel 
principio dell'Arte ua poetica mirabilmente ne dipigne Orazio. 

<<Né è solaro nte da vedere che le parti delle materie che 
[36) i prendono a trattare abbiano fra loro con enienzia, ma che 

quelle ancora che alle persone si mandano convenientissime, 
proprie et accommodat iano; et oltre a ciò, che il parlar eh si dà 
loro sia di soavità, di rnan ue udine, di gravità, d 'allegrezza, di 
dolore, e finalrnent pieno d gli affetti tutti, secondo però la qua
lità, la d gnità, l'abito, l'ufficio l' tà di eia cuna. Il che a dever 
far compiutamente, fa ancora me tiero che 1 appia per colui 
che far lo dee che niun'altra cosa è più malao-evole a cono cer, 
co ì in eia cuna maniera di vita com nel parlare, di quella che et 
a l'una et all'altro i richi da e tia bene, che quello è che i Latini 
' decoro ' e che noi ' con enevolezza ' sogliamo chiamare. Della 
quale, chiunque poca o niuna cognizione av sse, non olamente 
nelle co e ma potrebbe eziandio errare nelle parole. E perché 
questa convenevolezza non è altro che un cotal abito e proprietà 
dell'animo, neces ario che devendo i e a a ciascuna per ona 
attribuire, i appia omiglianternente e si conosca la consuetudine 
et i costumi di eia cuna età. Perciò che altri son quelli che nella 
giovin zza degli uomini i corgono, altri quelli che nella virilità, 
altri :finalmente quelli che nella vecchiezza. 

<<Conciò sia cosa che i primi molti sime :fi.ate, senza sapersi 
ssi il perché, t m rariamente senza alcuna cagione averne, senz'al

cun con iglio, si turbano e s'addirano, si placano e rasserenano; 
[37) sono con tutti coloro che gli ammo !l niscono intrattabili; tardi alle 

utili co e prevedere, e dello aver loro non pur liberali ma prodighi; 
superbi, alteri e disdegno i; d'alcuna cosa che loro piacia, senza 
misura cupidi e desiosi, t in quella medesima (s'avien ch'essi la 
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consegumo e po egghino) abbandonar, presti imi e veloci. L'età 

\·irilc \·ien poi , in raaunare e in ieme porre molte ricchezze, e tutta 

intorno gli onori e l 'ambizion i occupata. Che direm noi della ca

nuta e matura? la quale, con len o pa o procedendo, non altri

m nti che ' l \·erno (per lo quale ella è tata da' poeti figurata ), 

le tempe te , i Yenti, le p ioagc e le nevi, eco in. ieme infinita chiera 

di va ri incommodi, d i deboli e fallaci pera nze, d i fe r mi e cer t i 

t imori , il t ra lascia r delle faccende, i desider i a rden ti im i dell ' in

t ender le futu re cose, la malaaevolezza di q uelle, le poche opere, 

le molte parole, le lode del tempo a ndato, d l p re ente il biasimo, 

t ultimamente tu tti i ma li c t u t ti i d isagi co nduce. 

<< È , olt re t utto ciò, da con iderare non pure (co me detto ab

b iamo) l'età delle persone che ne' poem i 'introducono, ma l'u ffi 

cio, la condiz ione c la patria delle in t rodotte; come, per ara zia 

d 'e sempio, se c i sono d ii o uomini ; se uomini , o di e mede imi 

o d'altrui , m ercat a nti o agri coltori, Ital ia ni o F ra nce i, Yiniziani o 

Fioren ti ni , accommodando poi a e ia cuno atti parole proprie 

e convenientis ime; il che nel no t ro id ioma d i poter far a Dante 

.et al B occac jj cio f licemente uccesse. E perché ne' poemi si pon- [3 : 

gono per one o not e (e cioè da a lt ri i crittori per là a dietro in t ro

dotte) o elle si fi ngono di novo, b i ogna avert imen to avere, volen

done n oi di quelle introdurre che altre volte sieno s tate d a a ltri 

scrittori introd otte, di eguitare la fa ma et il grido di quelle, ta li 

.de criv ndonele qua li elle d a loro st a te prima de critte siano. 

<< imigliant mente avere si d ee risgua rdo eh la fa vola nelle 

tragedie sia diritta mente compost a . E per e r la tragedia imita

trice d elle più t erribili e misaribili cose, non lecito panni che in 

es a i d ebbia no introdurre uomini giusti e virtu osi in viziosi e t 

in ingiu sti per advcrsità d ella fortuna cangiati, cosa p iù t o to ce

ler a t a che mi era e pa ventevole; come né a llo 'ncontro ancora 

si d eono i r i e m alvagi p r la pro p ra in buoni e a iusti muta ti 

introdurre. :\é si di dice al tragico, però, di p t r cender , quando 

che sia, con umil rmone a pi agnere et a dolersi, perciò ch e non 

p ar che ben si convenga ad uom o (qua ntunque gra nde e di nobil 

legnaggio sia), fuori della patri a sua caccia to, l' usar pa role gonfie 

e superbe nell 'altrui. N' i viet a al comico alcun a fi a ta in parte 
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usar della grandeza del tragico, come il padr irato v r o il figliuolo, 
p r aver es o sopra di lui imp rio pote tà. 

<< Oltre a ciò, p rché o le co in scena si soglion far o r effe-
[391 rirvisi le fatte, è da vedere quali fare Il vi i deono e quali no. 

Quelle che far non vi i d ono ono le crudeli, l'impossibili e le 
disone t ; come se Med a, nel con p tto d ila riguardante moltitu
dine, i propri figliuoli uccid e gli ucci i poi a brano a brano 
straccias e e divides , e Progne col marito, con la sorella e col 
figliuolo, dinanzi agli chi degli a p tta ori mette ero ali e di
v ntass ro uccelli; e n ile com die i lascivi basci , gli abbraccia
menti et i congiugnim nti venerei, e simili a que t e cose. he la 
comedia oltr il termin di cinque atti non travalichi, né di qua 
da quello s'arresti. Ch non parlino in essa quattro persone ad un 
medesimo t mpo, ma due o tre al più, e l 'altra, da parte, tacita 
ad ascoltare i stia. Né vi si introduca alcuna d ità, se non in quelle 
co e o e non è l 'uomo p r e m desimo bastante a poter ciogliere 
alcuna malag volezza senza il favore e l'aiuto divino. Tenghino 
i cori nelle tragedie (quando più nelle comedie non s'usano, ma in 
lor vece fra l 'un atto e l'altro, affine che ota non rimanga la cena, 
e uoni canti e moresche e buffoni me celatamente si ogliono 
introdurre), tenghino, dico, i cori nelle tragedie la parte de' 
giusti e de' buoni indegnamente infortunati, diano favor a quelli, 
agli amici consiglio, regghino gli irati, amino quegli che il pec
care abborri cono, !audino la obri tà, la giustizia, le leggi, la 

[4o] pace; preghino gli iddii eh , sd gnando fortuna gli alti pa ll lagi e 
le torri superbe, il cielo con le lor sommità minaccianti, scenda 
a racon olar i mi eri e gli afflitti. 

<<Né basta solamente che il poema sia gra , ia vago, sia di 
eia cun colore et arte ornato del dire, s'egli non av rà poi seco la 
persuasione, nella quale tutta la virtù e grandezza del poeta è 
ripo ta. E p rtanto d et e affaticarvi, figliuoli, di dir s mpre cose 
che seco l'abbino, e che d lcemente gli animi di coloro che ascol
tano o leggono intenerì chino e muo ino; il che a ol r far e, bi
sogna prima eh voi ottimam nte intendiate che co a gli effetti 
siano, o vogliam dir più tosto le perturbazioni dell'animo (po -
sentis imi m zzi a d tar nell'altrui menti il pianto, il riso, l 'ira 
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e lo sdegno, e i m ili), e quali di questi aff tti iano poi o dal piacer 

seguitat i o dal uo contra rio; et in quant gui e ancora a mi er i

cordia gli animi infiammare i po sino degli audit ori ; e come poi 

gli infiammati pegnere ì fattamente ch'e i 'addirino , man ue

faccian i, invidino, favori chino, di prezzino, meraviglin i, odino, 

amino, di iderino, sperino, temino, a llcarin i dolgan i. X é potrete 

voi cio far g ià mai e gli animi vo t ri non fiano dentro com

ma i et infiammati prima. Perciò che come niuna materia è 
a rida t acconcia ad a rdere che vaglia d a e mede ima a prend r 

fu oco (senz 'e erle e o a \·icinato), co-ì niuna mente è tanto per 

e m ed ima atta e t appar cchiata a ricever dent ro da é la forza 

d elle paro JJle del poet a, o \ 'ero d ll 'ora tore, che accend r i possa r 11 

se e o poeta od oratore non le i farà incontro p rim a acceso et 

infiammato; come cred er debbiamo che fos il Boccaccio allora 

e h gli introdu e Gi monda a far quelle doloro e lamenta nze 

upra l'amato e morto cuor del uo cari imo e mal a \·entur o 

amante. Le quai leggendo, ben ha di duro smalto adamantino 

armato il p tto colui che d en t ro a quello c negli occhi , i o piri 

l Jaarime può ritenere. Ia com t in quante maniere e i affetti 

si muovino a uo luogo, Idd io conceden te, ragioneremo. 

<c Rima ne ora a vedere che quelle co e l qua li 'hanno a trat

tare et a d e crivere poetica mente ia no sempre di meravia Jia, di 

soavità g iocondità pien , e he empr sul ritrovamento nuo ve 

e m aaniftch e cose si vad a fing ndo, per ali a ltrui a nimi con imiti 

novi tà diletta re. l\Ia iate accorti , figliuoli , di me colar empre con 

le v r e le fal e cose, in gui a che né 'l primo dal m ezzo, n' il mezzo 

d a l fine, i di cardi. Dico me colar le co e v re con le fa i e e fitte, 

p erché non è t enuto il poe t a com' l'i t orico di de cri\·ere le co:e 
t a li quali elle vera mente state e t avenute ono, ma ben quali es er 

devr bbono. Et in que t o ma ima men c è egli dal poeta differente 

l 'i torico, non per lo criver o non crivere in ver-o le co e loro 

(come alc uni cioccamente credono), perciò che qua ndo bene si 

tradd uces ro in verso le Il cose tutte di Tito Livio o di qualunque [ 12] 

altro ccc Il nte e famo o d'is tori a scrittore, né più né meno si 

direbb quella er istori a in lega ta , che prima si fos e stata in 

i ci lta, orazione. Et a nche gli antichi a pienti chiamarono<< poe-
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tica saluta>> l'i toria, e ciò ( b n diligentemente i ri uarda) 

f cero e i non enza grandis ima ragion . Con iò ia co a che molte 

di qu ile o ha l'isterico eh ono con quelle del po ta omuni, 

sì ome sono l descrizioni dei luoghi, de' popoli, d lle nazioni, 

i siti, le leggi, le con uetudini , i co umi, le reprensioni d ' IZll, 

delle virtuti ben fatte cose le lod . ono cosi dell'uno come del

l'altro proprie l 'amplificazioni, l r sioni, le varietà; ambo 

studiano in muo er gli effetti, il d coro di eia cuna co a in eia cuna 

cosa e ma t ria ervando ; ambo in gnano, dilettano giovano 

parim nt ; ambo le cose ne dipingono e quasi davanti agli occhi 

le ci pongono. Ma es i sì sono differ nti in ciò, che quegli è t nuto 

a narrar l co emplicem nte, nza aggiungervi o menomar i 
alcun'altra cosa, che quando egli ciò non fac se, non m rit r bb 

d 'e ser fra gli isterici annoverato; laond a que ti si eone d am

pli imo privi! gio di poter fing r molte cos a ua oglia, e di la

sciar sempr di non pur d criv rn la o a tale qual lla , ma 

di aggiung rvi del uo tutte qu lle co ancora che a qu llo (qua ndo 

[43) b n re non fossero) po ono e grazia e a ll ghezza recar . 

<< B n è ero che egli de empr v dere ch'es e al v ro omi

glianti iano, ome de' d nti d l dra on da Cadmo minati 1 

legge che uomini armati produ s ro. I quali se in un [i] tante 

opra la t rra s'ave sino veduti apparire, ciò sarebbe pur troppo 

fuori d l v ri imile stato; ma ominciando prima pian pia no a 

muov r i l gleb della terra, et indi a p co a poco a surg r fuora 

de' minati olchi l lance, po eia a di coprir i i p nnacchi e le 

c lat ,e non molto dopo gli omcri, il p tto e le braccia, final

ment tutta la p r ona, è fatto con tanta gr azia e tanta leggiadria 

eh la co a do e r era, par h' ila altramente non po

tes a nir di quello ch' gli la ci dipigne. E Dante ancora, 

volendoci d criver lo 'nferno, i va imaginando una alle pro

fondi ima, la quale incominci dalla ommità della t rra e vada 

insino al centro di quella, ognor più r stringendosi: e ciò fa egli 

non enza ragione grandissima; p rciò che, e sendo io somn1o 
bene, omrna felicità e somma virtù, chiunqu virtuo amente 

opera, op ra s condo lui e vassi con l oper e con la m nte ognor 

più ad es o a icinando; com , allo 'ncontro, chi iniquamente 
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opera, opera di,·er amen te da lui , e per con. egucnte v1cn empre 

facendo i da lui lontano. Conobbe adunque il dotti imo e giudi

ciosis imo p eta che e i virtuo i erano da Dio premiati in luogo 

più a lui che po ibile fo e vicino, do,·er i allo 'n contro i vizi osi [H.] 

punir in luogo da e so lontani imo ; e con idcrando e o niun 

luoao poter i ritr vare più di. tante dal cielo che ' l centro della 

terra, finge egli in quello tutt i que' gironi e quc' cerchi, ne' qual i 

( econdo la grandezza delle loro celleraggini) clic punir i i vizio i. 

o ì del m onte del Purgatorio, co ì d el Paradiso; i quali, po o 

he co ì non ste sero come egli li ci di crive, quale umano ingegno, 

q ua l sì levata m nte si trovò egli già mai che co ì belle co e c co ì 

verisimi li (come que te ono) imaginare o de crivere potes:; m 

alcun tempo? 

<< 1\1a l'avervi in in a qui della pn ma parte del poema, e cioè 

della inv nzione, raaionato, , .i ba ti . Y dete or voi e vi pare ch'alla 

seconda si pa si e di q uella si fa , ·clli >>. Quivi, cssendoaJi da eia cu no 

r i po to che 'a lui non fo c noio o, a noi aratissimo era ch'egli 

qu esto r agionam nto cont inova se, e o, riposato i a lquanto, a 

parlar e co ì rientrò: <<Dico adunque, figli uoli, che la di posizione 

in du guis fare si può: naturale et artificiale. Katurale d i po i

zione è quando 'l poeta dal principio della cosa ch'eali vuol trat

t a re incom in ia ad ordir il uo poema e segue ordinatamente 

d a l principio sino al fine , quella i tes ·a narrando co ì i ponendola 

come tata è, l 'ordine tuttaYia de' tempi ne' qu ali es e cose che 

i narra no avenu te ono, ervando. Art ific iale è p oi quella, qu ando 

egli non d a l p rincipio, ma nel mezzo della co a uol incominciar 

a narra li r e, poscia con bel modo introdurre una ter za p ersona [4.5) 

che tutta q uella tra lasciata parte ripigliando, racconti . Ma la na 

turale è molto più propr ia dello istorico (al q uale si onv i n eguire 

l'ord ine delle o e fatte, dal princip io ino al fi ne) che non è del 

p oet a , come eh~ noi la vedia mo a ncora, q uando che sia, d a essi 

poet i u ata, ì com dal e trar a nella canzone ' :\el dolce t empo 

d e la p rim a et a de ' 2 1, ov gli , dal principio facendo i, n arra insino 

a lla fin e t utti i suoi amorosi avenimen t i tto le ovid ia ne tra fi

gura zioni , eh p erciò io p iccola lvi etamorf osi la soglio add imanda re. 

L a seconda è d e' poet i solamente, i qu a li il p iù d Il e volte preter -
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mettono, e nel principio e nel m zzo d ll'opera ste sa, di narrar 
alcuna cosa, quella mede ima poi in più commodo luogo più 
opportuno tempo differendo. olla nella canzon 'Tacer non 
pos o ' 22 pur il Petrarca, ove natural ordine stato arebbe se egli 
ave e prima dal nascimento di Madonna Laura incominciato e 
detto : 

Il di che co tei nacque eran le stelle, 
Che producon fra noi felici effetti, 
In luoghi alti et el tti, 
L'una ver l'altra con amor conver e; 

e seguitò poi come egli di lei i fos e innamorato. Ma es o l'artifi
ciale u ando, che fu: 

e la bella prigione ond'ora è sciolta, Il 
Poco era tata ancor l'alma g ntile, 
Al tempo che di lei prima m'accor i, 

fa po eia dir alla fortuna quello che prima taciuto 'era; ad imi
tazion forse di irgilio , il quale in persona d'Enea il ucce o della 
gu rra troiana lana igazion ua (o vogliam dir gli rrori) a Didone 
nel condo terzo libro pienamente racconta. 

é mi piacerebb , figliuoli, ancora (per es r ciò parte pur 
della di posizione) che voi ne' vo tri poemi rende te alcuna volta 
accorti et av duti i lettori, con alquante parole innanzi annonzia
trici, e quasi per entro l nugole loro di lontano il fine determinato 
di quella co a dimo tranti, a che voi di condurli cercate. Perché 
lo scorgere o coprire da lungi a' naviganti già stanchi per lunga 
fatica e travaglio, o torre di quella città o segno di quel porto ove 
es i abbino il loro cor o indirizzato, suole d l lungo viaggio render 
men gravoso l'affanno, onde es i poi, vi più di lena e di vigor 
ripigliando, pingono lieti il lor l gno. F cionlo de' nostri scrittori 
il P etrarca et il Boccaccio, quegli nella canzon 'Tacer non posso 
e t emo non adopre ' ove dice : 

Fra tanti amici lumi, 
na nube lontana rni di piacque, 

La qual temo che in pianto i ri oh·e 
e pietate altramente il ciel non volve, 
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accennando co a que' versi: 

Detto que to, a la sua volubil rota 
i vol-e, in ch'ella fila il no tro tame, 

Tri sta e certa indivina de' miei danni 
Ch e dopo non molt'anni 
Quella, perch'io ho di morir tal fame, 
Canzon mia, spense morte acerba rea, 
Che più bel corpo occider non potea ; 
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e questi nella novella della donna vedova e dello scolare 23 , di
cendo: l Ahi cattivella, cativella, ella non sapeva ben, donne m te, 

che co a è il metter in aia con gli scolari '. 

(( E perché suol molte fiate il poeta per entro il suo poema 
e trin iche p r one introdurre, alcun uomo o ver alcuna cosa lau

danti o vituperanti, suadenti o disuadenti, accu a nti o defendenti, 
è a lui n cessario (non meno che all'oratore si sia) l'aver piena 

cognizione a ncora di quelle tre maniere d 'ara re (concedami i per 
voi, figliuoli , di poter nelle cose non ancor dette e trattate in que ta 

lin crua usar parole mede imamente non più usate, sì come fecero 

[47] 

i Gr ci et i Latini, dalli quali esse cose sono già state lungamente 
trattate): la prima delle quali in é il biasimo e la laude con

tiene, et è quella ch'appo il popolo s'u a; la seconda è quella nella 
quale o si p ersuade o si dissuade alcuna cosa, e questa nel Senato; 

l 'altra quella è che in é rice !! ve l'accusazione e la defensione, e [48] 

usasi di parlare in essa dinanzi ai giudici. ella prima, adunque, 

di queste tre maniere d'arare la ciò scritto il P etrarca tutta quella 
bellissima canzone 24: 

Tacer non posso, e temo non adopre 
Contrario effetto la mia lingua al core, 
Che vorla far onore 
A la sua donna, 

nella qual canzone tutte le laudi di lei si cont ngono, come ancora 
in 1 Verdi panni' 25 , ove da' beni della fortuna prima lodandola 
dice: 

I7 

Benigne stelle che compagne fer i 
Al fortunato fianco 
Quando 'l bel parto giù nel mondo corse; 
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da quelli del corpo: 

Ch'è stella in terra; 

poi finalmente quanto a quelli dell 'animo: 

... e come in lauro foglia 
Cons rva erde il pregio d'onestate, 
Ove non spira folgore, né indegno 
\ ento mai che l'aggrave; 

ma più ancora in questi versi 26 : 

Gentilezza di sangue, e l'altre care 
Co e tra noi, perle, rubini et oro, 
Qua i vil soma egualmente di pregi. Il 
L'alta beltà ch'al mondo non ha pare 
Noia te, e non quanto 'l bel te oro 
Di castità par ch'ella adorni e fregi. 

Compuose e n ila seconda il medesimo quella canzone al pontefice 
che incomincia 27 : 

O aspettata in ciel beata e bella 
Anima. 

Scrisse nella terza quella che noi ogliamo chiamare piato, o volete 
amoro a lite, il cui principio è 28: 

Quel antico mio dolce empio signore 
Fatto citar dinanzi a la reina, 
Che la parte divina 
Tien di no tra natura, e 'n cima iede, 

nella qual canzone se medesimo come accusatore il poeta, amore 
difendente la ua parte e la ragione in vece di giudice, gentil
mente introduce. Che egli sappia ancora preparare, insegnare e 
muovere, il che i fa proemiando, argomentando e conchiudendo, 
così gli animi dei leggenti o vero d gli ascoltanti (innanzi ch'alla 
esposizione della cosa si venga) ammaestrati, amichevoli t at
tenti rendendo ; e poi ch'egli e sa cosa e prima e l'approvi, confer-
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mando e beni imo fortificando gli argomenti della sua parte, 
quelli dell'adver a e contraria rifiutando . 

<< Ora quanto alla pdma di que te tre parti, è da vedere, figliuoli, 
che i proemi generali de' vostri poemi non Il ian gonfi e troppo alti, [5o] 

come per aventura stato arebbe quello della canzon che inco

mincia ' i\el dolce tempo ' 29 , quando così ave e (come ancora i 
suole il te to ordinare) incominciato il po ta: 

Perché can tando il duol si di acerba, 
Canterò com'io vi i in libertade, 
Men tr'amor nel mi' albergo a degno s'ebbe, 
Nel dolce tempo de la prima etade 
Che na cer vid e et ancor quasi in erba 
La fera voglia, 

che non fu il dire: 

:\el dolce tempo de la prima etade, 
Che nascer vide. 

Questo SI vede che fece Virgilio nel principio dell'Eneida, in que' 

quattro ver i poco avertentemente da arro e Tucca levati, ove 

umilmente cominciando dice che u cito delle selve, era venuto alla 
coltura de ' campi e quinci poi a cantar del uo Enea, co ì non il 

fumo dello splendore, ma d l fumo la luce traendo. Ma l'av ervi 
que to tanto intorno a' principii generali dell'opera detto, voglio 
che vi ba ti . 

<< Ora a' particolari d Ile orazioni (che parse per li poemi 

leggono) discendendo, dico che l'ufficio del proemio è di renderne 
gli auditori benevoli, ammaestrati et attenti . Amichevoli gli 
auditori in tre guise aver i pos ono, o dalla loro per ona m ede

sima, o da qu lilla dello ascoltato, o dalla cosa ist e sa onde si parla. [.51] 

Da quella di colui che a colta , come qu ando dice 'l Petrarca al 

sommo pontefice 30 : 

O aspettata in ciel beata e bella 
Anima, che di no tra urnanitad 
Ves tita vai, non come l' altre carca. 
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Cosi nella prima ' Sorella' agli occhi di Madonna Laura (che in 
luogo posti sono degli ascoltanti) parlando e lodandoli, dice 31 : 

Occhi leggiadri, dov'amor fa nido. 

Così Beatrice a Virgilio, appo l'Alighieri 32 : 

'O anima cortese mantovana, 
Di cui la fam' ancor nel mondo dura, 
E durerà quanto 'l moto lontana '. 

Da quella dello ascoltato, quanto più fare per lui si può le sue forze 
attenuando, come il Petrarca 33: 

A voi rivolgo il mio debile stile, 
Pigro da sé, ma 'l gran piacer lo sprona. 

Dalla materia: 

E chi di voi ragiona, 
Tien dal suggetto un abito gentile 
Che con l'aie amorose 
Levando 'l parte d'ogni pensier vile. 

<<Accorti o vero informati si averanno gli auditori se breve
(sz] mente e con pochissime parole si sporrà loro la so m Il ma di quelle 

cose tutte che con molte e lungamente trattar intendiamo, come è 34
: 

E canterò di quel secondo regno, 
Ove l'umano spirito si purga, 
E di salir al cielo diventa degno, 

et appo il Petrarca 35 : 

Qual più diversa e nuova 
Cosa fu mai in qualche strano clima, 
Quella se ben i stima 
Più mi rassembra; a tal son giunto, Amore. 
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Attenti, dalla novità e grandezza della cosa; Dante nel principio 

del Paradiso 36 : 

\'e ramente quant ' io del regno anto 
Ne la mia mente pote' far te oro, 
Sarà ora materia del mio can to, 

perciò eh permette di trattar delle cose altissim e divine, quali 
creder dobbiamo che quelle siano del cielo; et il P etrarca 37 : 

, ·engo a dir or co e 
Ch 'ho portato nel cor gran tempo ascose. 

Rendon i gli ascoltanti a ttenti ancora invocand o quella deità 

che più alla cosa onde parlar intendiamo par ch e s'appartenga; 

come rende il Petrarca in quella canzone nell a quale le lode della 

beata Ver gine si cont ngono, quando egli a lei conver o dice 38 : Il 

::\Ila non o 'ncominciar senza tu' ai ta, 
E di colui ch 'amando in te i puo e, 

et altrove il medesimo 3 9 : 

Come po s'io se non m'insegni, Amore, 
Con parole mortali agguagliar l'opre 
Divine? 

<< Sèguita la divisione, la quale dagli orat ori si suol far sempre 
dopo la narra zione, perciò che essi prima narrano che dividino la 

causa loro; et, allo 'ncontro, l 'usa di far sempr insieme con la 
proposizion generale del suo poema il poeta. Come fece il Petrarca 
nella canzon grande, ove dice ~o : 

Perché cantando il duol si disacerba, 
Can terò com'io vi si in lib r tad , 
:Vfen tr 'amor n l mio albergo a sdegno 'e bbe, 

e subito dopo: 

Poi eguirò com'a lui ne 'ncrebbe 
T ropp'altamen te, 

(53] 
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oggi ungendo appreso: 

E che di ciò m'avenne. 

o ì per ordine, come propon , se uita poi narrando. E con 
questi ver i, 

I' dico che dal dl che ' l primo assalto 
Mi diede mor, molt'anni eran pa ati, 

l ch'io cangiava il giovenile a pet to, Il 

(S4J ri ponde alla prima parte della tripartita divisione; alla s conda 
on questi a ltri : 

Che entendo il crudel di h'io ragiono 
In fin allor perca a di suo stra! 

on es ermi pa ato oltra la gonna, 
Prese in sua corta una po ente donna. 

Quanto alla terza et ultima che fu ' E che di ciò m'avenne ': 

E i duo mi tra formaro in quel ch'io sono, 
Facendomi d'uom vivo, un lauro v rde, 
Che per fredda stagion foglia non perde. 

<< Oltre a ciò bi ogna che noi vediamo ancora d 'e ser nelle 
narrazion nostre brevi, aperti e probabili. Brevi aremo se quelle 
co e che noi stimiamo es er più nece arie toccher mo, e taceremo 
quelle che così nece sarie non saranno, ma overchie; aperti, 
quelle che prima state fatte fiano primieramente esponendo, 
l 'ordine però de' tempi e de' luoghi servando; probabili, se noi alle 
persone, ai tempi, ai luoghi, quelle cose ch'e porre i deono c'inge
gneremo di far che consentine, e quelle medesime con l'opinione 
degli uomini, con l'autorità, col costume, e saranno con la relli
gione congiunte. Né mi spiacerebbe che voi ne' vo tri poemi alcuna 
volta dal principio della narrazion vo tra, o dalla propo ta materia 
deviando, v'allontana te et anda te vagando alquanto, per es er 

(55] questa una Il di quelle parti che più ago e più leggiadro r ndono 
H poema e la scrittura che niuna dell'altre tutte, e che meraviglioso 
diletto e piacere apporta per la ua varietà a' leggenti . Ma è da 
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vedere ch e chi ciò fa, non esca del t utto fuori della proposta m a
teria, e ma simamentc ne' poemi continua ti . Conciò sia cosa che 
il poter ciò fare solam nte ai lirici qu ando che ia è conceduto, i 
quali alcuna volta tanto in alto levati con lo spirito sal(7ono, che 

in altro luogo vengono a cader poi, da q uello onde prima i leva rono, 
lontani . ì come fece il P etrarca in quella canzone ' e ' l pen ier 

che mi trugge ' 41 , ove avendo egli incomincia to a parlar del do
lore, po eia pian piano viene ad entrar nella parte liet a e gioiosa, 

et in quella fini ce . _ on fece poi co ì in quella prima degli occhi 4 2 , 

n ella quale vedete qu a nto dal diritto sentiero si t orce e si piega, 
cioè da l diletto che in lui sovente da ' begli occhi della a mata sua 

donna pioveva (e di che egli a principio proposto aveva di voler 
ca ntare), e !asciasi per lo pazio d i ben venti versi da l dolor tra

sporta re; del quale trasporta mento a veduto i poi, il dolore (come 

peciale cagione di ciò) ripiglia ndone, e dicendo: 

Do l or , perché mi meni 
Fuor di camin a dir quel ch 'io non voglio ? 
Sos tien, ch'io vada ov 'il piacer mi spigne, Il 

m guisa l'incomincia ta materia continua che, chi toglies e via [56] 

tutti qu ' ver i eh tra quello ' Quando agli ardenti rai neve di

vegno ' e questi alt ri sono interposti : 

Vedete ben quanti color dipigne 
Amor ovente in mezzo del mio volto, 

non pure starebbe il sentimento, ma e l'ordine ancora. Fecelo 

per indegna zion Da nt , il quale avendo detto di ordello 43
, 

E l'ombra tutta in sé romita 
Sur e ver lui dal luoco ove pria s tava, 
Dicendo : ' O Mantovan , io son Sorde Ilo, 
De la tua terra ·, 

rivolge poi ad Italia le sue parole, così per indegnazion dicendole : 

Ahi, se rva It a lia e di dolor e o- tello, 
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e ciò che segue nel rimanente di quel canto; poi, con acconcio modo, 
nel principio del seguente, là onde partito s'era ritornando. 

<< È necessario eziandio che questo nostro poeta conosca e 
perfettamente intenda quali delle .cause siano gli stati e ' le costitu
zioni e le parti di quelle; e, conseguentemente, i luoghi tutti e le 
stanze ove gli argomenti dimorano, et onde si traggono; e di questi, 
poi, quali sieno proprii e quali communi, e perché così detti; quali 

[57] alle persone e quali steano meglio alle cose attribuiti; Il quali più 
alle laudi e quali alle persuasioni che al giudicio si confacciano; 
e quinci poscia argomentare non pur come negli antichi romani 
scrittori , così poeti come oratori, potrà aver osservato, ma e ne' 
nostri toscani ancora, et ispezialmente in quella canzon del Pe
trarca al papa (della quale io pur dianzi vi parlai); ora dalla 
auttorità divina, ora dal meno al più, ora dal più al meno, ora dal
l'onesto; quando dalla agevolezza e facilità della cosa, quando dalla 
occasione, quando dalle favole ; dall'utile, dall'istorie, dagli es

sempi >>. 

[sBJ 

Volea, questo detto, Messer Trifone passar a dir dello epilogo, 
quando pregato da Messer Iacopo suo minor nepote, che sì come 
egli di tutte le cose insino allora per lui detteci n'aveva addutti 
gli essempi, così ancora delle maniere d 'argomentare da lui bre
vemente toccate, in quella canzone quello istesso far gli piacesse, 
così seguitò: <<Argomenta, figliuolo, il poeta nostro in questa 
canzone primieramente dalla auttorità divina, quando ei dice 44 : 

Forse i devoti e gli amorosi preghi, 
E le lagrime sante de' mortali, 
Son giunte innanzi alla pietà superna, 
E forse non fur mai tante né tali 
Che per merito lor punto si pieghi, 
Fuor di suo corso la giustizia eterna; 
Ma quel benigno r e, che 'l ciel governa, Il 
Al sacro loco ove fu posto in croce 
Gli occhi per grazia gira; 
Onde nel petto al nuovo Carlo spira 
La vendetta, ch' a noi tardata noce 
Sì, che molt'anni E uropa ne sospira, 
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Che dunque la nemica parte pera 
1\e l'umane diffe e, 
S Cri to ta da la contraria chiera' 

Dal meno al più : 

Tal che ol de la voce 
Fa tremar Babilonia, e tar pen-o a; 

perciò che se solamente con la fama fa que' popoli tremare, quanto 

maggiormente i dee credere che ia per far poi con gli effetti. 
Dall'one to: 

Deh, qual amor ì lici to e sì degno, 
Qua' figli mai, qual donne 
Furon materia a sì giusto di degno? 

Dall 'agevolezza della cosa, quando le nimiche forze atterrando, e 
quelle alzando de' fedeli, dice: 

Turchi, Arabi e Caldei, 
Con tutti quei che peran nelli d i 
Di qua dal mar che fa l 'onde sanguigne, 
Quanto ian da prezzar conoscer dei, Il 
Popolo ignudo, pavento o e lento; 
Che ferro mai non strigne, 
Ma tutti i colpi uoi commette al vento. 

Dall'utile e dalla occasione: 

Dunque ora è il tempo da ritrarre il collo 
Dal giogo antico, e da squarciar il velo 
Ch'è sta to avolto intorno agli occhi no tri; 
E che 'l nobile ingegno, che dal cielo 
Per grazia tien' de l'immortale Appello, 
E l' eloquenzia sua vertù qui mo tri . 

Dalle favole, e dal più al meno: 

Perché d'Orfeo leggendo e d'Amfìone 
Se non ti meravigli, 
Assai men fìa, ch'Italia co' suoi figli 

[59] 



[6o] 

266 B. D NIELLO 

Si de ti al suon del tuo chiaro sermone, 
Tanto che per Ge ù la lancia pigli. 

Dalla cagione: 

Che s'al ver mira questa antica madre, 
In nulla sua tenzione 
Fur mai cagion, si belle e sì leggiadre. 

Argomenta eziandio dalle istorie e dal più al meno quando dice: 

Tu, ch'hai per arrichir d'un bel tesauro 
olte l'antiche e le moderne carte, 

Volando al ci l con la terrena orna, Il 
Sai da l'imperio del figliuol di Marte 
Al grande Augu to, che di verde lauro 
Tre volte triomfando ornò la chioma, 

e l'altrui ingiurie del uo sangue Roma 
Spesse fiate quanto fu corte e, 
E t or perché non fia 
Cortese no, ma conoscente e pia 
A vendicar le di pietate offe e 
Col figliuol glorioso di Maria? 

Dagli essempi : 

Pon mente al temerario ardir di Xer e, 
Che fece per calcar i no tri liti 
Di novi ponti oltraggio a la marina; 
E vedrai ne la morte de' mariti, 
Tutte vestite a brun le donne perse 
E tinto in ro so il mar di Salamina; 
E non pur que ta misera ruina 
Del popolo infelice d'Oriente 
Vittoria ten' promette; 
Ma Maratona e le mortali strette 
Che diffe e il leon con poca gente, 
Et altre mille, ch'bai a coltate e lette. 

<< Né v1 starò io a dir ora il termine o er fine della orazione 
esser il brevemente e particularmente toccare tutte le cose, nella 

[6x) fronte, ne' fianchi et insomma in tutto il rima l! nente delle membra 
di lei. 
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<c Ma perc10 che di quella parte che muove, della quale (come 
che luogo determinato non abbia nella orazione, anzi non altri
menti per eia cun membro di quella si sparge che i faccia per tutte 

le parti del corpo il sangue; nondimeno par che la ua propria 
sedia nello epilogo tenga) ancora favellato non abbiamo alcuna 

cosa, dicovi che in molte maniere pos iamo di coloro le m enti , 
che volentieri le cose che noi diciamo a coltano o leggono, pieto e 

e misericordia e avere: dalla età, co ì acerba come matura, dal 
se o, dal t empo, dagli es empi, dalla similitudine, dalla fortuna 

e da l'abito; dalla fanciulezza, come il Petrarca quando ad imi
tazion di Virgilio disse 45 : 

e 'l vulgo inerme 
De la tene ra etade, 

e Dante de' figliuoli del conte Ugolino 46 : 

Che e 'l conte Ugolino aveva voce, 
D'a\·e r tradita te de le ca tella 
Non dovei tu i figliuò porre a tal croce, 
Innocenti facea l 'e tà novella, 
Novella Tebe, Ugguiccione e ' l Brigata 
E gli altri due, che 'l canto su o appella. 

Dalla vecchiezza c debolezza, come 47
: 

Muove i il vecchierel canuto e bianco 
Dal dolce loco ov'ha ua e tà fornita, 
E da la famigliuola sbigotita, 
Che \'ede il caro padre venir manco; 
Indi traendo poi l'antico fian co 
Per l'e treme giornate di sua vita, 
Quanto più pò, col buon vol er s'aita, 
Rotto dagli anni e dal camino tanco; 

et altrove il mede imo 48: 

.•. e i \"ecchi stanchi, 
Ch'hanno é in odio, e la soverchia vita. 



268 B . DA !ELLO 

Dal sesso e dalla etade 49 : 

Veggendo i in lontan pae e sola, 
La stanca vecchiarella pellegrina 
Raddoppia i pas i, e più e più 'affretta, 

perché dicendo egli non solamente ' donna ' ma ' vecchia, stanca, 
sola et in paese lontano ', la dimostra di molta più commiserazion 
degna che fatto non avrebbe quando 'donna' e 'vecchia' sola
mente avesse detto. Dal luogo so: 

on è questo 'l terren ch'io toccai pria? 
Non è questo il mio nido 
Ove nutrito fui sì dolcemente? 
Non è questa la patria, in h'io mi fido, 
Madre benigna e pia, 
Che cuopre l'uno e l'altro mio parente? 

et altrove pur dal luogo, ma sacro 51 : 

E fra gli altari e fra le tatue ignude 
Ogn'impresa crudel par che si tratti. 

Dalla fortuna, sì come è il vedersi da grande altezza in basso stato 
cadendo rovinare, e di prospera fortuna in adversa cangiato, non 
già per mancamento de' caduti o canaiati, ma per qualche gravis-
imo errore dagli antecessori o propinqui loro commesso, o da 

qual altra si voglia cagion procedente, come di Madama Beritola, 
del conte di Anguersa 52, e d'altri potete avere appresso 'l Boccaccio 
veduto, e come appresso 'l Petrarca si legge di Roma 53 : 

Dal tempo M: 

Pa sato è già più che 'l millesim'anno 
Che 'n lei mancar quell'anime leggiadre 
Che locata l 'avean là dov'ell' era. 

Co ì enti anni (grave e lungo affanno), 
Pur lagrime, sospiri e dolor merco, 
In tale stella pre i l' e ca e l'amo! 
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Muove i ancora e dallo e sempio, come in tutto quel sonetto, 

'Né m ai pietosa madre a l caro figlio ' 55 . Dalla similitudine d 'al
cuno a nimale fuori della pezie dell'uomo, come in quest'altro se: 

Quel ros ignuol che l oave pia17ne, 
Forse i uoi figli, o ua cara con orte, 
Di dolcezza empie il cie lo e le campagne 
Con tante note i pieto e e corte, Il 
E tutta notte par che m'acco mpagne 
E mi ramen ti la mia dura orte; 

o volete più tosto 57 : 

E qual cerva ferita da saetta 
Co ' l ferro avelenato in mezzo "l fian co 
Fugge, e più dol i quanto più 'affretta , 
Tal io con quello stra l dal lato manco 
Che mi consuma, e parte mi diletta, 
Di duo! mi truggo e di fu gir mi tanco. 

Muovesi a ncora grandemente quando della sua infelicità e mi

seria si fa con l'altrui allegrezza e prosperità comparazione, come 
è 58: 

Quand"io veggio dal ciel scender l'aurora 
Con la fronte di rose e co ' crin d'oro, 
Amor m'a aie, ond'io mi di coloro, 
E dico, sospirando: ' i vi è Laura ora '. 
O felice Titon, tu sai ben l'ora 
Da ricovrar il tuo caro te oro, 
Ma io che debbo far del dolce alloro, 
Che e ' l vo' riveder, conven ch'io mora? 
I vo tri dipartir non on sl duri, 
Ch'almen di notte suol tornar colei 
Che non ba schifo le tue bianche chiome; 
Le mie notti fa triste, e i giorn i o curi 
Quella che n'ha portato i p ensier miei, Il 
Né di sé m'ha la sa to altro che 'l nome . 

Così m quell 'altro tutto 59 : 

Zefiro torna, e 'l bel t empo rimena 
E i fiori e l'erbe, sua dolce famiglia. 

[65) 
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E s'allora che noi perando attendiamo alcun dolce frutto cogli r 
delle nostre lunghe fatiche, quello ne è poi insieme con la peranza 
tolto, come a se medesimo essere avenuto conf sa Me r ran
cesco ne' sonetti ' Tutta la mia fiorita e verde etad l Passava ', 
'Tempo ra ornai da trovar pac e tr gua l Di tanti affanni ' e 
'Tranquillo porto avea mostrato amore l A la mia lunga e turbida 
tempesta ' 60 e ciò che egue. 

<<Ma di molta più compa ione ancora quelle co tutte e ser 
pien si veggono, che agli occhi nostri manifestamente si sotto
pongono, com sono strazii, torm n ti e morti. i' dimo tra l'Ali
ghieri ne' figliuoli del Conte U o-olino quando che egli dice es er 
fra 'l quinto e sesto giorno, vinti dalla fame, davanti il padre morti 
caduti. Et il Petrarca a Madonna Laura di se medesimo 61 : 

Mi vedete straziare a mille morti; 
é lagrima però discese ancora Il 

Da' be' vo tr'occhi, ma disdegno et ira. 

E quando ancora diciamo che non pure agli amici e propinqui 
nostri sogliano par re indegne le nostre calamità e miseri , ma a' 
nemici et agli stranieri omigliantemente, come in ' Spirito 
gentile ' 62 : 

E la povera gente sbigottita 
Ti scopre le sue piaghe a mille a mille, 
Ch' Anibale, non ch'altri, farian pio. 

Così quando dimo triamo non meritare per la nostra innocenzia 
non pur grave t atroce pena, ma niuna quantunque picciola e 
leggera 63 : 

et altrove 64 : 

Tu, che vedi i miei mali ind gni t empi, 
Re del cielo invi ibile immortale, 
Soccorri a l 'alma; 

Miserere del mio non d gno affanno. 
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?\Iuove e dall'abito 65 : 

et m 

Deposta avea l ' u ata leggiadria, 
Le perle e le ghirlande e i panni allegri, 
E 'l riso e ' l canto e 'l parlar dolce umano ; 

pirito gentile ', dall'abito e dall'ufficio 66 : 

E i neri fraticelli , e i bigi, e i bia nchi 
Con l'altre chierc travagliat e e 'nferme 
Gridan: ' o ignor no tro, ai ta, ai t a'. Il 

271 

E quando noi diciamo non olamente portar invidia a' miseri , [67] 

con1e 67 : 

I' mi ri cuoto, e trovomi si nudo 
Ch 'i' porto invidia ad ogni estrema orte, 
Tal cordoglio e paura ho di me te o. 

~Ia quando poi la nostra miseria è tale, che noi ancora la portiamo 
a coloro che già sono di questa vita pa ati, come 6 

e Dante 69 : 

Amor, fortw1a, e la mia mente schiva 
Di quel che Yede, e nel pa ato volta, 
M affligon sì, ch'io porto al una volta 
Invidia a quei , che o n su l 'altra r iva; 

Ond'io hiamo la morte, 
Come soave, dolce mio ripo-o, 
E dico: Vieni a me con tanto amore, 
Ch 'io sono a tio o di chiunque muore ~ -

Qui puose fine fesser Trifone alle sue parole, alle quali er avamo 

stati t anto intesi, che quasi d'un'ora l 'ora di mangiare era (senza 
avedercene noi) passata, tutto che per un famigliare di Messer 

I acop o ci fosse almeno due volte fatt o a sapere. Ma ri tornato esso 
ancora la terza, e datoci acqua alle mani, ci ponemmo a tavola, 

m esso prirnieramente ordine di dover dopo desinare della t erza 

p arte del po ma ragionare. Il 
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[6gJ uole, rever ndo et illu tre ignor mio, ciascun ottimo et ecc l-
lente scultore primieramente quel marmo o quella pietra ritrovare 
che più capevole e più acconcia materia tima ch'ella esser debbia, 
a quella forma dever prendere che e so poi di darle intend , e poscia 
che e o ritrovata l'ha, dentro a' giusti e mi urati contorni e ter
mini di quella, quale parte di lei al capo, quale alle braccia, quale 
ai piedi, e così p r ordine all'altre parti tutte del corpo più si con
faccia, ingegnar i di dare; et in che atto ella ha da tare, o in 
i corcio, o in maie tà, o in profilo dissegnandola, in guisa partir 
e di porre che q u Ila ste a p i tra comincia a poco a poco a prender 
forma o d'uomo, o di qual altro si voglia animale, secondo la idea 
che il suo facitore aveva già nella sua mente conceputa. Il perché 

[7o) dire ancora non si può che perfetta forma lla sia, né Il allo 'ncontro 
semplice materia, sino a tanto ch'egli, con più sottili ferri et altri 
strumenti ch'egli abbia, le minutissime parti di quella ricercando, 
non le dà poi tale perfezione che, advegna ch'essasenza alcuno spi
rito e senza alcun sentimento sia, paia nondimeno, a tutti coloro 
che la mirano, che e viva e spiri. 

Così lo scrittore et il poeta (mercé della penna e delli inchiostri 
del quale, non meno appariscono espressi i costumi e l'apre eccel
lenti e leggiadre degli uomini per nobilità di sangue, per bellezza 
di corpo e per virtù e dottrina chiarissimi e gloriosi, che per opra 
di scarpello ne' marmi si facciano le statue) dee sempre quel sog
getto cercare che esso giudichi atta e convenevole materia a quella 
forma ricevere, ch' so poi di darle con lo scrivere s'a:ppéttechia. 
Né basta ancora que to così fatto ritrovamento di mat ria, s'ella 
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non si dispone e non 'ordina poi , e non si puli ce et orna om ialan

tcmente con le più elette parole et artificiose, in maniera che non 

pure perfezione alcuna aggiugn re ma d esiderar le i po a maa

giore. E così, come quella statua od imagine ali occhi de' riauar

danti in e a grandemente diletta, fa bisogno che que ta scrittura 

o poema non solamente l 'orecchie ma l'animo eziandio empia et 

appaghi d c' legg nti o vero degli ascoltanti. 

Ora perciò che a me pare che insino a qui intorno alla prima 

econdaparte (ch'è la materia et il di egno) nel primo libro ba te- l! 

\·olrnente tato ragionato si ia, ragionaremo ancora in que to [7r] 

ccondo d ella terza, che la vera e perfetta forma è ch'al poema si da. 

Alla quale venendo, e l 'ordine incominciato d e ' no tri parlari 

guitando, dico che già era l 'ora della nona passata quando ·1 sser 

Trifon , sì come quegli il quale in co tume aveva di poco le notti 

dormire, alquanto a riposare 'andò. l\Ie ser Andrea e le ser 

I acopo i puo ero a giuocare a scacchi, et io per lo giardino, sotto 

l'ombra d'alquanti alberi (i quali incontro ai ragai del sole, che 

p er es er egli pur allora salito a mezzo il cielo, ardentis imi erano, 

mi facevano schermo) , sopra le ragionate co e pensando, dipor

tando m'andai sino a tanto che levato i fu Messer Trifone; in

si me col quale, posti ciascuno nel giardino a edere, e quivi per 

alquanto spazio la nostra vi ta di quella dell'acqua, la quale via 

piu chiara e tranquilla correva quel giorno che corre e già mai, 

e delle vaghe montagnuole e delle valli tutte rive tite d'erbe e di 

fiori, rallegrando, e parte l'animo per l'orecchie appagando delle 

dolci note degli usignuoli, i quali gaiamente su per le cime degli 

alberi cantavano, senza alcuna cosa dire ci stemmo, tutti aspet

tando che le er Trifone al ragionare desse principio; il quale, 

t acer veggendoci, co ì disse : 

<< I o non so, figliuoli, e voi per aventura doppio diletto e con

t ento di co ì b lla vi ta come questa è, e dell'udire i dolci e cari 

accenti di colei che ancora dell'oltraggio fattole dal marito Il della [72] 

orella pare che pianga e i ramarichi, prendiate ì come io fo. 

Ila qual cosa m eco m edesimo più volte pensando, tanto più in 

me crescer sento ad ogni ora il desiderio ch'io ho sempre avuto 

grandissimo di t anto più fuggir le città et amar le soletudini, 
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quanto più di riposo e di pac m'apportano queste che quelle 
non fanno. La quale (acciò che io la potessi più lungamente e 
con maggior icurtà godere) fu principali ima cagione di farmi 
1·efutare gli onori e le degnità che non solament mi avrebbe 
potuto dare la nostra republica, ma quelli eziandio che già m'avea 
dato la romana corte. E se pur alcuno è che di ciò mi ripigli ( he 
molti per aventura n sono), cerchi di procacciar a sé quello che 
io ho sempre poco o nulla prezzato, e lasci me nella mia qui te 
contento stare, dalla quale quiete e tranquillità ( enz'alcun dub
bio) quella contentezza e sodisfazione d'animo mi vien che io ho 

mpre amata e de iata otanto. De iderino pur gli uomini i magi
strati e gli onori tutti, t il più delle volte i lor commodi con gli 
altrui disagi procaccino. Cerchino n lle nobili ime ittà, n ' r gali 
palagi, nelle morbide camere, e fìnalm nte nell'oro ste o e nelle 
lucide porpor i non securi ripo i ; ché io, s nz'es r ad alcun grave, 
non solamente d'una ignobile e povera villetta, ma dentro a' ter
mini d 'una picciola ca a vivendo, avrò sempre nella mente molti 

[73] uomini a' no tri tempi, e !l più e rne stati ne' pa sati ecoli, che 
per trovar questa tranquillità d'animo, se med simi alle faccende 
publiche furando, ad ociosamente ivere si diedono; fra li quali 
molti nobili et eccellenti filo ofi si ritrovarono, che lasciate le città, 
non altrim nti che da un periglio o mare dagli ogli in porto, 
alle solitudini rifuggirono >> . 

Aveva sin qui d tto Messer Trifone, e già si taceva, quando io: 
<<Egli sì par bene, Messere >>, dissi, <<che tale ia la o tra vita chente 
voi ora divisata ci avete. Così la vi lasci Iddio lungamente e se
condo l'intendimento vostro godere. Ma poscia che il giorno (la
sciato gia il cerchio di meriggio Apollo) incomincia ver occidente 
a piegare, a me parrebbe (se così ancora a oi et a que t'altri 
gentiluomini parimenti piacesse) che dar si deve e principio a 
quel ragionamento che ci rimane di far , così a noi sodi facendo 
di quello che voi ne devete, e noi allo 'ncontro dannando le vostre 
ragioni, interament sodi fatti ci chiameremo>>. arrise un cotal 
pocolino Messer Trifone, e poi di e: << E credete voi fors , Daniello, 
ch'io vi voglia o debbia aver lungamente quest'obligo? E com 
che la somma ch'io vi debba sia grande e pondero a, sforzerommi 
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io b ne ( e del tutto non potrò) almeno d'una buona parte sodi
farvi >>. Quivi tutti tre rivolti gli occhi in lui, con grandis imo 

silenzio cominciammo ad attender quello eh egli già di dirne 
'appa recchiava. Il quale, poi che ci vide intenti ad Il ascoltar , [74] 

co ì a favellare rincominciò : 

« tamane, come ben vi rammenta, figliuoli, della prima e 
seconda parte del poema si ragionò, e ciò fu della invenzione prima 

delle co c, secondariamente dell'ordine o vogliam dire più tosto 
disp o izione di e e. Ora , a lla terza et ultima venendo, dico che 

ritrovato e di sposto che noi averemo quella materia che di tra ttar 
intendiamo, fa di me ier i che i ritrovino ancora parole e colori 

da ve tirla, atte e convenienti alla maie tà, gravità e bellezza di 
lei, onde essa poi a gui sa di bellissima vergine, di preziosi vesti

m enti e di cari ornata, pos a nella pre enza comparir di ciascuno. 

Ma è da veder , prima che noi a questa parte veniamo, che lo scrit
tore ponga grandi sima cura e diligenza in fare che i uoi trovati 

o sogg tti i possino veramente uoi e privati chiamare, che d 'altrui, 
quella forma dando loro che per lui più perfetta i po a . Ora, 

chi è colui ch e non cono ca e non veggia che le guerre a' dì nostri 
fatte a Pavia, a ì\felano, a Roma, a Napoli, a Fir nz e per tutto 

il ri manente d'Italia, ono a tutti gli scrittori di que ta no tra età 
e publich e e comuni, non altrimenti che si fossero a' tempi de' 

Greci le iroiane non solamente ad Omero, ma a molti altri scri t-

tori suoi contemporanei? Nondim no, per e er tato egli colui che 
di lei più altamente e più propriamente scrisse, si può con verità 

dire che esso quella materia, alla quale per Il l'adietro da alcuno [7S] 

altro crittore o poeta stata ancor data propria e convenevole 
forma non era, informando, le cose a tutti gli a ltri publiche fa-

ce se a sé solo private. osì delle su elette gu rre i può dir ch'ave-
nis e, e es e si trattas ero i crivendo ì degnamente e con quella 
grandezza et a rte ch'u ar si potesse maagiorc. Laondc s 'allo 

'ncontro bassamente e senz'alcuna gravità si tratta ino, si ne 
potria no e se a o-evolmente es er furate da chi che sia, c con maggior 

dottrina e leggiadria (che noi fatto non averemo) i critte, e cosi 

eli nostre diverriano d 'altrui; come si legge delle Cento antiche 
novelle, dal Boccaccio rinovate c con tanta eloqu enza e leggiadria 
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eh di publiche comuni (che e e prima erano) u propri 
private divennero, avenne. 

<<E come ancora a nne d'un son tto che già mi ricorda aver 
veduto da Mes er Giovanni urelio composto, e dal no tro dotti -
imo Mes r Pietro Bembo con tanta felicità imitato in quella ua 

ballata degli Asolani, il cui principio è 70 : 

Pre o al primo apparir del o tro raggio 
Lo cor che in in quel di nulla mi tol , 
Da me partendo a eguir voi si vol e, 

che l'Augurello medesimo mi confe ò piu volte es ere tato da 
lui di gran lunga uperato, e che quella co a (di che gli era stato 
prima inventore) i poteva ragionevolmente piu to to del B mbo 

(76) che di lui mede imo chia l! mare. P rtanto fa di me i ri, figliuoli, 
che voi sappiate che tre (senza più) sono l forme o figure (che più 
ci piaccia di chiamarle) otto le quali o<mi mani ra di parlare, che 

izio a non sia, può cadere: una grave e sublime, l'altra mezzana, 
e la terza attenuata et umil . Grave quella è che d'ornata compo
sizion di parole gravi, a lte, magnifiche e onore si fa; m zzana, 
quella poi che di oci non co ì gra i et alte, ma né anco dell più 
infime e demesse pervulgate come l'attenuata. La prima adunque 
ama parole simili a lei, e cioè le più ornate e l ggiadre che ritro
vare si pos ino, o sian proprie o siano transportate, le sentenze 
piu gravi, l 'amplificazioni, e finalmente uli ornamenti tutti, co ì 
delle entenze come d lle parole, ch'abbiano gravità, delle quali 
a suo luogo diremo. 

<< E di questa maniera sono nel Petrarca molte d ile ue can
zoni, e i pezialm nte quella 'O a pettata in ciel beata e bella 
Anima' e ' Spirto gentil che quelle membra reggi ' e que' duo 
onetti ' Io vo piangendo il mio pa sato tempo ' e ' Rotta l'alta 

colonna e 'l verde lauro ' 71 , che gravissimi et alti simi sono, e bene 
[77) alla eccellenza e Il grandezza della cosa onde i parla vorremo ri-

guardo avere. N ila seconda figura è da veder che noi non siamo 
troppo alti, né molto allo 'ncontr deme si, e che scegliamo voci 
ancora temperate, non molto gravi e sonore né del tutto leggeri 
e chete. L gge i in que ta mezzana figura appo il Petrarca ' Ben 
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mi credea pa sar mio tempo ornai ' e t he debb 'io far, che mi con

sigli, Amore? ' 72 delle a ltre ancora. RiceYe la terza più voi n

tieri le YOCi più piane, più dem e e più chete che la prima c la 

econda non fanno . Et in questo arà tutta quella canzon ch'inco

mincia t ì è debile il filo a cui s'att ne l La araYosa mia \·ita' 

e quel on tto t Yago augelletto che cantando vai ' >> 73 . 

Allora ~le er Andrea: << e cotesta canzon >> disse, « è, ~!essere, 
nella più umile t attenuata figura, ove porrete voi poi questa 

'el pensier che mi trugge ' e quell'altra sua sorella t Chiare, 

fr che, e dolci acque'? >> 74 . <<Sotto la m de ima>>, ripre e egli. 

<< Ma ben è vero che e se ono poi così vaghe, co ì belle e così 

dolci, che quella lor va ll ghezza, beltà dolcezza op era in loro per [78) 

s ì fatta mani ra che non le la eia punto ba. e parere. Q uesta diff -

r enza mede ima dir i può che sia ancora tra questo (che pur 

ora v'all gai) t Vago augelletto he cantando Yai ' c quell'altro 

t Perch'io t'abbia guardato di m enzogna 1 A mio pod re , et ono

r ato assai, l Ingrata lingua' 75, il quale è tanto ba so ch 'a guisa dì 

serpe camina ovra terra, niente da quella levandosi. Il che del

l'altro non aviene, assai più bello e più vago que questo non '. 

<<Ma per mio consiglio, figliuoli, vi guarderete sempre di fare 

che in queste tre figure non v'inganni la veri similitudine, conciò 

sia co a ch'alla più grave e ublime figura e più laudabile, è vici-

nis ima quella che più si deverebbe fuggir , la quale si può più 

tosto gonfia che u blime chiamare; perciò che così come la gon

fiezza uole imitare il perfetto abito stato corporeo, co ì più 

grave orazione il più delle volte alla ignorant imperita molti

tudine par quella che più è gonfia et enfiata. Come è tutto quel so-
n tto t c mai foco per foco non si pense ' c quell 'altro t P r 

mirar Policl to a prova fiso '; Il della qual gonfiezza accorto i il [79) 

poeta, n e fe c poi que t'altro più bello a mio giud icio a ai e piu 

leggiadro t Quando giunse a Simon l 'alto concetto ' 76 . Simiglian

temente è da ved re che mentre cerchiamo d'e er ne' nostri poemi 

umili , ba sissimi non siamo ( om non ha guarì ch 'io vi di i) et 

nervati, quelle co e seguendo che troppo poli t e e leggiadr sono; 

come è tutto il sonetto t Amor m'ha posto come segno a strale, 1 
Com'al ol neve, e come cera al foco ' "· Perciò che, s'egli ave e 
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o tutto o la maggior parte del uo poema (nell maniera che noi 
v ggiamo aver fatto questo sonetto) composto, sarebbe senz'alcun 
dubio stato enervatissimo. Perché se noi que to di quelle corri
spondenze e contrapo izioni (di che eo-li è pieno) spogliassimo, 
egli del tutto ignudo rimarrebbe, in sé niuna sentenza avendo e 
niente per sé significando. Questo non credo io già ch'avenisse di 
quell'altro ' Rotta è l'alta colonna e ' l v rde lauro ' 78 • Oltre a ciò 
devete voi euardarvi ancora che, mentre di apparer brevi v'affa
ticate, o curi non siate; come è ante quando dice 79 : 

Co ì i fa la pelle bianca nera 
Nel primo a petto de la bella figlia, 
Di quel ch'apporta mane e la sa sera. 

[So] E questo basti delle tre figure o forme del dire aver Il detto . 
<<Passiamo ora alla division delle voci, e diciamo così: che il 

bello e leggiadro parlare i forma di parole e di figure; o vogliam 
dir più to to, parole sole et accompagnate. Le semplici sono o pro
prie delle co e o trasportate e iTatte per simiglianza da altre cose 
a cui esse proprie sono. P er le proprie quelle si prendono che l'uso 
comunemente riceve, come ' cielo, sole, luna, st ile, t erra, acqua, 
fuoco ' e simili, e l'antiche rino ate, come è 'criò ' 'credia' e 
'de pitto ', 'Che criò questo e quell'altro emi pero' 80, e com'è 
in quella canzone sl: 

el cominciar credia 
Trovar, parlando, al mio ardente de ire 
Qualche breve riposo e qualche tregua, 

et in quel sonetto ove d'Anibale parlando, dice ch'egli 2 • 

Ri e fra gente lagrimo a e me t a 
Per i fogar il suo acerbo despitto; 

o vero le fatte da nuovo dagli scrittori medesimi, come dal Petrarca 
'imperla, dora, inforsa, smorsa' ss: 

Vedi, quant'arte dora e 'mperla e 'nostra 
L'abito eletto, e mai non visto altrove; 
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In ri o e 'n pianto, fra paura e pene 
:\l i rota ì, ch'ogni mio tato infor a, Il 

e 'n breve non m accoglie o non mi smorsa; 

e ' diso sare ' c ' snervare ' e ' spolpare ' e imili . E dall'Alighieri 
'pennell ggia, imparadisa' et ' avalora ' 4 · 

Frate, d i s 'egli, più ridon le carte 
Che pennellegia Franco bolognese, 

e di Beatrice 5 · 

Quella che imparadisa la mia mente, 

e nel P aradiso 6 : 

Tu voi sa per di quai piante s 'infiora 
Ques ta ghirlanda ch'intorno vagh eggia 
La bella donna ch'al ciel t' avalora, 

ch'altro a dire non è se non ch'ella gli dava valore e podere di sa

lire in cielo >>. 
Allora Mes er I acopo: <<Et ' intuare ' et 'inmiare ' ch'ei disse 

pure nel Paradiso s? : 

S'io m'iotuas i, come tu t'inmii, 

dove lasciavat voi, 1\Iessere? >>. <<E cotest e ancora >> rispose egli, 
<<figliuolo, e ' s'india, 'illuia ' e' s' insempra '. Ma la cagione perch'io 

di que ti verb i vi t acqui, ì fu perché se ben essi son nuovi alla 
t oscana favella, non sono però belli né da mescolar per entro le 

[B r ] 

vo tre scritt ure, ma da fuggirli e i chifarli quanto per voi fia pos

sibile >> . Poi seguitò: << é pur quest e parole ch'udito avete dalle 
a ntiche rinovate e di nuovo fatte dalli Il scrittori si deono u ar e, [Bz] 

ma tradurne ancora da altra lingua e, quasi amorevole e cortese 

oste, raccogliere alcuna volta le pellegrine e straniere, fra le proprie 

nostre ponendole; sì come delle provenzali il P etrarca e Da nte 
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fecero sov nte, he 'sov nte, guid rdone, a embra , gioia' e 
'chero ' usarono di dire, et 'abella ' he quello stes o vale che 
'piace ' 8 8 : 

Ma co ì e così natura la eia 
Poi far a voi, econdo che vi abella, 

e ' mancipio, vestigia, imago, bibo, libo, pelunca, sclu a, senile, 
ploro, fiagro, urne, ange, in:firme, molce ' e ' r efulse ' e ' d lizie, 
plaustro, delinque, rude, eone pe' e ' tuba' e 'delubro ' e ' riba' 
e 'sperne ' e ' fe ina' e 'longevo ' t ' adole ce' e molt'altre 
a tine voci si leggono sparse per gli loro poemi. 

<<Delle proprie sono da elegger empre le più sonore, delle 
più sonore le più civili. Dico ' le più civili ' perciò che può ben tare 
che delle parole molte si ritrovino sonore nza alcuna civilità 
in se avere; si come si ritrova in Dante quella che egli nel suo 
Purgatorio puose ultima ne l'ultimo r o di quel terzetto 8 9 : Il 

Ai serva I t alia e di dolore o tello, 
ave enza nocchiero in gran tempe ta, 

Ton donna di provincia, ma .... . . 

e quello che segue c che per onestà si tace, ché alta, piena e onora 
voce è, ma incivil e disone ta. onor chiamo quelle voci tutte 
che ono di maggior quantità di con onanti (dalle quali e e lor 
nome prendono) composte, che di vocali; come p er grazia d 'es
sempio è questa, ' tromba' la quale, se ben si riguarda, v edrassi 
non esser men chiara, m en alta e sonant di quello torm nto di 

cui essa oce è s gno . E chi negherà più alto, più grave e magnifico 
uono non render queste parole 'soggiorno, giorno, campo, plen

dore, fronda, onda, strada' che queste altre (le quali pur in quel 
medesimo significato si prendono) non fanno: 'loco, di, piano, 
luce, foglia, acqua, via '? Certo ch'io creda, niuno. 

<< Ora a quelle passando che transportate si dicono, dico che 
come le ve tim nta furono dall 'umano ingegno primieramente ri
trovate affine di ricoprir le membra e quelle incontro al freddo 
difender , e poi p r ornamento e degnità del corpo non pure di 
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una di due gui e di colori, ma e di lucida porpora c di fini imo 
oro i son fatte e u ate - e fannosi e usan i tutto dì et ampie e 
magnifiche -, così questo tran portamento d'uno in altro ignifi

cato ebbe uo principio e Il nascimento dal mancamento prima [ 4 ] 

delle parole; po eia allevato dalla giocondità e dil ttazion, ue 

nutrici, è cresciuto et ha dato e dà continuamente quello plen
dore et ornamento a lla orazione che noi veggiamo. Et u a i di fare 

questo tran portamento nel nome che da é ta, t in quello che 

p r e m edesimo tarc non può ma li va dietro e l 'accompagna a 
aui a di ervente; n l Yerbo et in quell'altra particella che gli 
ta cmprc appresso. G a llo il P etra rca nel nome che per sé sta, 

quando del pastor parla ndo in quella canzone disse: t l\1uove la 
schiera sua so a v me n t ' 90 , t schiera ', eh' è voce propria degli 

e erciti, dando a l pastore in luogo di ' mandra '; quantunque 
egli poi dicesse altrove 9 L : 

Felice agnello a la penosa mandra 
:\1i giacqui un tempo. 

?Ifa ciò fece egli figuratamente, per dimorar nella m etafora d lla 

voce t agnello ' traslatamente po t a, di e t esso parlando. E fu 
più bello che s'egli ' brigata d'angoscio i e miseri amanti ' (che 

sarebbe stato il suo proprio) avesse detto. sollo pur nel sostantivo 
il medesimo nella canzon ' Italia mia', ove co' prìncipi di quella 
par lando, dice 92 : 

Voi , ui fortuna ha po to in mano il freno 
De le belle contrade, Il 
Di che nulla pietà par che vi trin ga, 

ponendo il ' freno ' per il governo. sollo Dante nel Paradiso ove 
dice 93 : 

et altrove 94 : 

Surge a' mortali per diverse foci 
La lucerna del mon do, 

L'altra traendo a la rocca la chioma, 
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ponendo la t lucerna ' del mondo p r lo sole, e per la t chioma ' 
della rocca il lino a quella involto volle che s'intendessi. Nello 
aggiunto il P etrarca 95, 

Con stil canuto avrei fatto parlando 
Romper le pietre e piagner di dolcezza, 

dando allo stile quello che proprio era dell'età; e che diede a' 
monti irgilio, nel primo libro di quell'opera che egli ad imitazion 
d'Esiodo, delle bisogne del contado, scrisse . Nel verbo 96 : 

Cade vertù da l'infiammate corna 
Che veste il mondo di novel colore. 

Fecelo mede imam nte in quella voc ch'al verbo si congiunge, 
dicendo: ' Or qui son, lasso, e voglio ser altrove ' 97 ; et a ltrove 9 

Canzon, qui sono et bo ' l cor via più freddo 
De la paura che gelata neve, 

[ 6] ove si vede que t o t qui' non es er del luogo a cui e o Il è proprio, 
ma della cosa ; e vuol significare 'io sono a questo, e vorrei essere 
ad altro partito, o ver t ermine ' . Così sta ancora quel luogo di quella 
canzone 99 : 

In quella parte dov'Amor mi sprona, 
Conven ch'io volga le doglio e rime 
Che son seguaci de la mente afflitta, 

ove ' quella parte ' è traslata e vuol dire 'a ragionare di quella cosa 
della quale Amore lo persuadeva e stimolava a parlare' . Et allo 
'ncontro si suol dare alcuna volta al luogo, per traslazione, quello 
ch'è proprio del tempo; come diede il Petrarca ch e disse in quel 
sonetto 100 : 

Tutta la mia fiorita e v rde etade 
Pas ava, e 'ntepidir sentia già 'l foca 
Ch'arse il mio cor, et era giunto al loco 
Ove scende la vita ch'al fin cade. 
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<< eguitano le figure, le quali in due parti divideremo, gram

maticali e retoriche; crrammaticali , dico, perciò che è del grammatico 

ufficio il r enderne la ragione. Delle qua li figure quella vien prima 

che è quando un nome che per é sta, i congiun cre con uno che 

per é non tia, et ha forza di verbo, come ' mida gli occhi e l'una 

e l'altra gota ' 101 ; o volete più tosto quest 'altra 102 : 

Cna rana Fenice, ambed ue l'aie 
Di porpora Yestita, 

ch'altro non è a dire se non avente gli occhi umidi e le guance, ( 7] 

l'ali purpuree. Duo so tantivi in luogo d'un sostantivo d'uno 
acrgiunto 103 : 

Per mezz'i bo chi ino piti e elvagg i, 
Ove \·anno a gran ri chio uomi11i e t arme , 
\'o ecur'io, 

e quest 'altra: ' E fiamm ggiar fra la rugiada e ' l g lo ' 104 , invece 

di dire' uomini armati' e 'rugiada gelata'. Il nome per l'adverbio 105 : 

et altrove 106 : 

Chi non a come dolce ella o pira 
E come dolce parla e dolce ride, 

Quand'amor por e (qua i a dir: ' che pensi ') 
Quell'onorata man, che secondo amo; 

' secondo ' e cioè ' econdariamente ', volendo co ì dimo trar 

ch'esso prima i b gli occhi di Madonna Laura e secondariamente 

la bella m ano sovra ciascun'altra cosa amava e cara t neva. L'ap
posizione è figura che si fa ponendo duo nomi ostantivi in un 

medesimo caso, de' quali l 'uno venga a dichiarar l 'altro, in questo 

modo 107 : 

Zefìro torna, e 'l bel tempo rimena 
E i fiori e l 'erbe, sua dolce famiglia. 
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Ma molto ancora più bella è que t'altra 1os: 

Piacciavi porre giù l odio c lo degno, Il 
enti con trar i a la vita erena. 

Da si alcuna volta al secondo caso, quello ch'al primo andava, e 
fa i so tantivo quel nome che aggiunto esser do eva, così 109 : 

L'indu tria d'alquanti uomini 'a ol-e 
Per diversi pae i, 

e cioè ' gli uomini industriosi '. o ì Dante 110 : 

' Quel dolce pome, che per tanti rami 
Cercando va la cura d ' mortali ', 

ch'altro non rileva a dire se non i mortali curiosi. imili modi di 
dire nelle scritture alcuna volta spargendosi, pongono non poco 
di vaghezza, dal comune parlar levandoci. Vedete quanto è più 
b llo il dire m : 

e non men di dolcezza 
Del pianger prendo, be del canto pre i, 

che non sarebbe stato se in altro caso che nel econdo s'ave se 
posto quella parola 'dolcezza'? 

<< i pone ancora quando che ia il verbo invece del gerondio, 
come lo pose il Petrarca quando di se in quella canzone 112 : 

Vostro gentile degno 
For e cb'allor mia indegnitade offende, 

cioè, ' offendendo vi rende sdegno a '. Et allo 'ncontro si suoi 
porre ancora es o gerondio in luogo del verbo che pate, in questo 

[89) modo: ' Gustando affiige più che non conforta' 113 , Il cioè 'mentre 
che egli è gustato '. È vizio fra queste figure la ovrabondanza 
alcuna volta delle parole, ispezialmente quando esse ne' componi
menti ociose e enza alcuna cosa adoperare si stanno; come chi 
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dicesse ' udir con gli orecchi, parlar con la lingua e veder co n gli 
occhi ', che di e il P etrarca 1 u: 

e \ 'irgilio et Omero aves in , ·isto 
Quel ol, il qual vegg' io con gli occhi rrue1. 

lcun'altra volta, tu tto che e se non iano nece sarie, ma soverchie, 

pur accre cono non o che di grazia d 'ornamento al dire, come 
' Orso e non furon mai fiumi né stagni ' 115 , et altrove 118 : 

Tal che aù fece or quando egli arde il cielo, 
Tutto tremar d'un amoro o gelo. 

Simile modo eli dire è fr quentatis imo appo il Boccaccio: ' Egli no 

'l saprà mai per ona ' , ' Egli ci saranno mille modi ' , et ' Egli non 

sono ancora molt'anni pas ati ' e imili. 
<< È figura grammaticale ezianclio il tran portare o vero in

t erporre che i fa delle pa role , come q uanclo clic l\Ie er Fran

cesco 117 : 

Leggiadri degni che le mie infiammate 
Voglie tempraro, or me n'accorgo e 'nsul e, 

et altrove il medesimo 11 : 

Dante 119 : 

il manco piede Il 
Giovinetto pos' io nel co tui regno ; 

' Amor, ch'a null 'a mato amar perdona, 
i\ li p re e del co tu i piacer sì forte '. 

l'da simili modi di dire vi con iglierei io, figliuoli, che voi dcveste 

nelle vo tre composizioni parcamente u are, i quali oltre che ren
dono il costrutto difficile, sì oscurano e i eziandio il sentimento. 

Pure ono iscusabili nel verso, per la necessità di quello e delle 

rime; ma deono i ben fuggir nelle pro e, ove questa cotale neces

sità non ha luogo. È figura medesimamente il congiugnimento 

[go 
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o annodamento (che dire ci piaccia) di molt parole stanti e ghia
centi sotto un m desimo sentimento, come ' in quel sonetto 'Voi, 
ch'ascoltate in rime sparse il suono', ove d ice 120 : 

Ma ben v ggi' or si com'al popol tutto 
Favola fui gran tempo, onde sovente 
Di me medesmo meco mi vergogno, 

ove nel seguente terzetto i ripiglia il primo r bo e dice i : ' E 
ben veggi' or si come v rgogna e 'l pentirsi, e 'l conoscer chia
ramente che ciò che piace al mondo è breve sogno, è il frutto 
del mio vaneggiare'. Qu to iste so fa egli ancora quasi in tutta 

[91] la terza stanza della canzone Il ' N l dole tempo de la prima 
etade ', ove i dic con ammirazione 121 : 

Qual mi fec'io quando primier m'a or i 
De la tran figurata mia persona, 
E qual mi fec'io quando vidi i cap i 
E ser fatti di quella fronde ... 

e ciò che segue, ov empre la copula ripiglia il verbo principale 
ch'è quello ' Qual mi f c'io quando primier m'accorsi'. E tanto 
detto vi sia di qu ile fìgur che grammaticali si dicono. 

<<Ora, alle retoriche passando, a me parr bbe, figliuoli, che 
voi nelle vostre composizioni usaste le contrarietà (o contrapo i
zioni che voi le vi vogliate chiamare), com è 'Alto soggetto a le 
mie basse rime' 122 o volete' Ove il gran lauro fu picciola verga' 123 • 

Contrarie, dico, perciò che una parola a l'altra per contrario en
timento risponde, con iò sia cosa eh la voce 'bas a.' all'altera tal 
' gran lauro ' la ' picciola verga ' per contrario si dia. Le corrispon
denze, che ono il render ciascuna co a alle pr cedenti; queste 
doppiamente i fanno: ne' proprii e ne' contrari, come in quel 
sonetto 124 : 

I pensier son aette, e 'l i o un sole, 
Il desir foco, e 'n ieme con qu t'arme 
Mi punge amor, m'abbaglia e mi distrugge. Il 
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Eccovi come gentilmente ri ponde a q ue i tre nomi ' aette, [92] 

sole e foco ' , con t re er bi convenientissimi a q ualunque di loro, 

che ono ' p unge, abbaglia e di t rugge '. Trovansi ancora di questa 
maniera corrispondenze in molti altri luoghi, e pezialmente in 
t ut t o quel on tto 12s: 

~é mai pieto a madre al caro fi lio, 
"é donna acce a al suo spo o diletto 

Diè con tanti ospir, con tal aspe t to 
I n d ubbio stato sì fcde l con iglio, 
Come a me quella, che ' l mio gra,·e e iglio 
J'vii rando dal u' eterno alta ricetta, 
Spe o a me torna con l'u ato affetto, 
E di doppia p ietate o rnata il ciglio, 

ri pendendo co ì a lla madre et alla moglie; come sùbito dopo 
gli stesso si dichiara oggiugncndo : l Or di madre, or d'amante, 

or teme ' quanto a lla madre l or arde D'onc to foco ', quanto poi 

alla sposa ' e nel p arlar mi mostra Quel che 'n questo v iaggio fu gga, 

o segua' , ch 'ha rispetto a qu l fedel consiglio che det to di sopra 
aveva. osì in quell 'alt ro 126 : 

e poco dopo: 

È questo il nido in che la mia Fenice 
Mi e l'aurate e le purpu r c penne, 

Ov'è ' l be l vi o onde quel lume venne ; 

poi rispondendo alla F enice et a quel bel lume, seguita: 

Veggendo a ' colli oscura notte in torno, 
Onde p re ndest i al ciel l'ultimo volo, 
E dove ali occhi t uoi solean far giorno. 

<< \ edute adunque le corrispondenze che ne' proprii si fanno, 
r est a che v oi vediate quelle che ne' contrari 'u ano di fare, come 
in questi versi fece il p oet a m: 

Sì che, s' io vi si in guerra et in tempe ta, 
Mora in p ace et in por to, e e la tanza 
Fu vana, alm en sia la partita ones ta; 

(93] 
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et in altra parte il medesimo 12 : 

O no tra vita, ch'è i bella in vi ta, 
Com' perde agevolmente in un matino 
Quel che 'n molt'anni a gran pena s'acqui ta. 

Dico ne' contrari, perciò che' acquista' e il contrario del' perder '· 
di ' agevolmente ' ' a gran pena'; ' molt'anni ' d'un ' matino '. E 
uolsi alcuna volta tanto avanti p r queste contrarietà proceder 

andando, che non olamente nome a nome e verbo a verbo contrari 
si pongono, ma (quello che par più nuovo) l'aggiunto dal uo sostan
tivo ancora, come nella canzon di no tra donna 129 : 

anti pen ieri, atti pieto i e casti, Il 
l vero Dio aerato e i o tempio 

Fecero in tua verginità f conda, 

et m quella medesima canzone: 

Che per vera et alti ima umiltate 
ali ti al ciel. 

Non è feconda la virginità né l 'umilità altis ima, ma quella ste
rile, e bassa que t'altra sì bene. Vorrei ancora che voi deste alle 
:fìate sentimento a quelle cose che p r sé non l'hanno ; come fece 
Dante quando egli attribuì occhi alle piante, dicendo nell'Inferno 130 : 

Come d'autunno si levan le foglie 
L'un' appre o de l'altra, infin che 'l ramo 
Vede a la terra tutte le ue poglie; 

et il Petrarca 1a1 : 

et altrove 132 : 

avr i fatto parlando 
Romper le pietre e piagner di dolcezza, 

Non fia in voi scoglio ornai che per co tume 
D'arder con la mia fiamma non impari. 
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<<Che YOi dice te alcuna volta per un giro di parole quella 
co a che per lo proprio uo nome dir i potrebbe. E ciò si suol 

fare per fuggire et i chifare la sazietà, nella quale i potrebbe di 
leggeri incorrere, e d vendo l 'uomo due o più volte d'una stes a 
cosa parlare, la ci descrive e sempre per lo proprio suo nome. 

Onde i vede Il che il Petrarca, devendo far due volte menzion [95] 

del sole in un sonetto, lo ci de crive la prima per un giro di pa

r ole e per lo propno nome la seconda: e ciò medesimo fa egli 
ancora della tagione, dicendo 133 : 

Quando 'l pianeta che destingue l'ore 
Ad albergar col Tauro si ritorna, 
Cade vertù da l' infiammate corna 
Che ve te il mondo di nove l colore ; 

e nel p n mo t erzetto: 

Così co tei ch'è fra le donne un ole, 
In me movendo de' begli occhi i rai, 

et in fine del secondo : 

Primavera per me pur non è mai. 

Usasi la circuizione a ncora per fuggire que' nomi i qual i sono o 
troppo bassi o troppo volgari ; onde devendo egli far menzione 
di quegli uccelli ch 'h anno in odio il raggio solare, volle più t osto 

dire in quel sonetto 134 : 

Altri, però che 'l gran lume gli offende, 
Non escon fuor, se non verso la sera, 

che l civette ' e l vipistr elli ' e simili a lt ri animali, dandoci così a 

dived ere che noi sempre fuggir dobbiam o que' nomi tutti che sono 
o troppo popola ri o non molto usati. Vedet e che accadendogli a 

parla r del Zodiaco, disse una volta con lo spirito di Sennuccio 

pa rlando 135 : 

r g 

Or vedi insieme l'un e l'altro polo, Il 
Le stelle vaghe e lor viaggio tor to, 
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A pena punta in orl'ente un raggio 
Di ol, ch'a l'altro mont 

e l'adver o orizonte 
iunto 'l vedrai per vie lunghe e di torte; 

et in quel onetto m: 

Amor, che meco al bon t mpo ti ta i, 

O vaghi abitador de' erdi bo chi, 

dir ' satiri, fauni, e ilvani ' olendo >>. 

Allora io: <<Nel vero, Messere >>, eli i, <<ch'io ho sempr fermi -

ima opinione portato che in cot to luogo, o e voi dite il etrarca 

aver inte o di fauni e di silvani, degli animali e fiere sel agge, e 

poco più otto de' pesci intendes , OO'giugnendo : 

e voi che 'l fre o erbo o fondo 
D l liquido cristallo alberga e pasce. 

Tuttavia, questo che voi ora ci dite punto non mi dispiace>>. « h 

il poeta, Daniello >>, rispose a quest parole il Gabri ile, <<abbia 

in questo luoO'o voluto intendere più to to delle fiere sel agge eh 

eli fauni e ilvani o d'altre fa olose deità le selve e le fonti abitanti, 

non vi niego io già; p erciò che ancora nella maniera che voi dite 

intender si potrebbe. Ma se per un altro luogo del medesimo poeta 

vi si farà hiaro, che quando i di se: 

O -imfe, e voi che 'l fre co erboso fondo 
Del liquido cri tallo alberga pasce, 

volle che noi di quelle nimfe che abitano i mari, i fiumi, le fonti 

(che Naiade i chiamano) intende imo, che direte oi? >>. <<Io>>, 

ripresi incontinente, <<senza che voi altro testimonio m'arrechiate, 

Messere, sino ad ora vi credo, co ì in questa come nell'altre cose 
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tutte, a l vo- tro a no et intero giudizio rimettendomi. :\fa quale è 

egli cotesto luogo che voi ci dite? •>. E rispose egli 13s: 

~ Ora in forma di :\""imfa o d'altra Di,·a , 
Ch del più chiaro fondo di orga e_ca, 
E pon<>a_i a edere in u la riva •>. 

<A que to ancora i potrebbe aggiugnere >1, dis e :\le ere Andrea 139 : 

~ Qu al :\""imfa in font i, in elve mai qual dea, 
Chiome d 'oro ~ì fino a l'aura scio! ? » 

<<E cotesto che tu eli', figliuolo, ancora >>, rispose al nepote Messer 

Trifon . Po eia a me rivolto seguitò: << Xondimcno io non voglio 

però, Daniello, che voi alle mie parole quella fede pr tiate che 

l'antica età i scrive ch'agli oracoli prestare soleva . 

<< Ora ritornando là ovc pur dianzi ci dipartimmo, dico che 

come ta bene il dire ali fiate con più , ·oci qu ello che con una sola 

dir i potria, così non mi piacerebbe che alquanto p r voi nella 

metafora si soggiorna e; come fece quando disse Me s re Fran

cesco Il nella canzon ' Italia mia ' 140 : 

O diluvio ra colto 
Di che diserti s trani 
Per inondar i nostri dolci campi, 

e n ella prima ' Sorella ' delle tre 141 : 

Onde 'alcun b l frutto 
:\"" a ce di me, da voi vie n prima il eme ; 
Io per me on qua i un terreno asciutto 
Colto da voi. 

!\1a qui vi bisogna, figliuoli, avertimento avere che voi non pren

de te l'allegoria in vece eli transportamento, imperciò che se b ne 

ogni allegoria ' tran lazione, non però ogni tran !azione allo 'ncon

tro è allegoria. E rare volte a viene, anzi non mai, che nella metafora 
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una cosa significhino le parole et altra il sentimento, come volle 
ignificare il Petrarca quando disse 142 : 

Muri eran d'alabastro e tetto d'oro, 
D'avorio u cio e fine tre di zafi.ro; 

vedete che una cosa suonano le parole et altra nel entimento si 
comprende. Perciò che per le mura d'alabastro le guance, per il 
tetto d'oro i capegli, uscio d'avorio pe' denti, e per le fine tre di 
zafiro i begli occhi di Madonna Laura volle ignifi.care. È med si
mamente sotto allegoria non pur quel sonetto tutto 143 , 

Pa a la nave mia colma d'oblio Il 
Per a pro mare, a mezza notte, il verno, 

ma tutta quella sestina ancora 144 : 

L'aere gravato e l'importuna nebbia 
Compre a intorno da rabbiosi venti 
Tosto conven che si converta in pioggia, 

intendendo allegoricamente p r li rabbiosi venti gli sdegni di 
Madonna Laura, e la pioggia per le lagrime di lui; e quanto alle 
parole solamente dimostra es er inverno, quanto poi alla cosa, 
significa esser l 'inverno del suo amore, essendo egli in corruccio 
con esso lei. Dicesi allo 'ncontro l'amante esser nella state del suo 
amore quando egli è poi in grazia et in piacere con l'amata. Oltre 
a ciò che voi usaste quando che sia la similitudine per transla
zione, avendo però riguardo di far che il vostro parlare fini ca in 
quella maniera di trasportamento, onde avrà suo principio avuto 
la similitudine, cosi 145 : 

Come a forza di ve n ti 
Stanco nocchier di notte alza la testa 
A' duo lumi ch'ha sempre il nostro polo, 
Cosi nella tempe ta 
Ch'i' sostengo d'amor, gli occhi lucenti 
Sono il mio segno, e 'l mio conforto solo; 
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ove la t mpe ta ch 'era p ropria del nocchiero attribui ce a se mede
simo il poeta, per tran ]azione. Come fa a ncora il giogo ch 'andava 
a' buoi, in que t'altro luogo Hs: Il 

E perch'un poco nel parlar mi foga, 
Veggio la era i buoi tornare ciolti 
Da le campagne e da' alca ti colli; 
l miei aspiri a me perché non tolti 
Quando che ia? perché no 'l grave gio o ? 

L a materi a per la fo rma 147 : 

:-\é di Lucrczia mi meravigliai, 
e non com'a morir le bi sogna e 

F erro, e no.1 le bastas il dolor alo, 

pon ndo il ferro, ch'è materia, in vece del coltello ch 'è la forma . 

Et allo ' ncontro i pone cziandio la forma per la mat ria, come 
' Di verd e lauro una ghirlanda col e ' 14 , la ghirlanda, ch'è la 

forma, per lo ramo della pianta onde si fa, ch '' la m a t eria. L a 

parte p r il tutto:' ì\on avr' albergo il sol in Tauro o 'n Pesce' 149 , 

volendo di tutt'i cele ti segni intendere . Il g nera l p r lo parti
colare: 'L'a, ·aro zappator l 'arme riprende' 150 . La co a che con

tiene p r qu ella ch'è contenuta 151 : 

Dice che Roma ogn i or a , 
on gli occhi di dolor bagnati e molli, 

Ti chicr mercé da tutti ette i colli, 

e t altrove disse ancora il m ed simo 152 : 

l' er a amico a quc te vostre Di, ·e , Il 
Le qua' vilmente il secolo abandona, 

ove il ecolo p r il mondo e per lo mondo gli uom 1m s1 prendono. 
Il numero del meno per quello del più 153 : 

Et a cui mai di vero pr gio cal e 
Dal Pir neo a l'ultimo ori zonte, 
Con Aragon la ccrà vota l pacrna. 

[zoo) 

liOI) 
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Dante nell'I n ferno 154 : 

Che ne' monti di Luni, dove ronca 
Lo arrare e che di sotto alberga. 

<<Vorrei ancora he voi non vi dimentica te di porre alle fiate 
nelle vostre scritture l'effetto per la cagione, com'è: ' E 'l ciel che 
del mio pianto or si fa bello' 155 , conci sia co a ch'eo1i 'addornasse 
e risplende se dal chiaro lum dell bellezz di Madonna Laura, 
cagione del suo pianto. E Dante di e 'E 'l feruto restrinse insieme 
l'orme' 156 , ponendo l'orme in luogo de' piedi che l tampano . 
Et allo 'ncontro la caaione per l'effetto, co 1157 : 

Torto mi fac il velo 
E la man che i spes o attraver a 
Fra 'l mio ommo diletto, 
E gli occhi, onde dl e notte si rin ver a 
n gran di io, 

il desio (che quello è eh cagiona le lagrime) per e e lagrime. 
(1o2) Perciò che non i rin ver a il disio p r gli occhi, ma Il le lagrime 

che da quello procedono. Co ì Dante nel Purgatorio 158 : 

Ma voi chi se te, cui tanto de tilla 
Quant'io eggio dolor giù per le guance? 

Dar l 'accidente di colui che patì c alla co a che lo fa, come 159 : 

E ripre ando te, pallida morte, 
Che mi ottragghi a ì peno e notti, 

et altrove 160 : 

Quando la gente di piet dipinta 
Su p r la riva a ringraziar 'atterra. 

E omigliantement l'accidente di colui che fa alla co a che lo 
sostiene 161 : 

Vergine, que b li occhi 
Che vider tri ti la spi tata tampa 
Ne' dolci membri del tuo caro figlio, 
Volgi al mio dubbio tato, 
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volendo per la ' spietata stampa' in tender gli uomini spietati 
che la fecero. L 'inventore d'alcuna cosa per essa co a, come (per 
grazia d 'essempio) Bacco per lo vino, Cer re per le b ia ,·e, ~Iinerva 

per la sapienzia, ~1arte non p ur per la guerra, ma c per q uelli che 
la fanno 162 : 

Dolce m'è o! enz'arme e er tat'ivi, 
Do\·e a rmato fie r Marte , e non accenna. 

<<Che pargeste olt re a ciò per entro i vos tri poemi l'a ll gno- [ro3 

m.inazione (ch e qu ello è che noi ' bisticcio ' diciamo), ma di raro, 

imperciò che l ' u a rla pesse volte suole scemar grazia alla scrit
tura, laonde poco u andola la ripone. iò i suol fare rimanendo 

le con ona nti con muta mento delle vocali , molto d iver o fine 

l 'una all 'altra voce portando, co ì 163 : 

Que to è colui che ' l mondo chiama Amore, 
Ama ro come vedi. 

Dante nel P aradiso 1 64: 

perché fur neglet ti 
Li nos t ri \·o ti, e voti in alcun canto, 

e ne l'Inf erno : ' Ch 'io fui per ritornar più volte volto ' m. O i fa con 
l 'accre cimento d ' un' a ltra lettera in quest'altro modo 166 : 

O ·'infi nae, o non cura , o non s 'accorge 
Del fior ir ques te in nanzi tempo tempie. 

Fecelo il m desimo ancora in tr continui ve rsi, qua ndo dice in 
quella sestina 16 7 : 

F ug ito è 'l sonno a le mie crude nott i, 
E ' l suono u ato a le mie roche r ime, 
Che non an no tratt a r altro che morte. 

<< E 'io cr dessi di non vi t ener molto più che voi per aventu ra 

non vorreste, occupati , vi dir i ancora che l'occupazione i fa 
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[104] quando altri dice di lasciar a dietro, o di non Il sapere, o vera
mente di non voler dir quello che per dice tuttavia, com 16 • 

C ar tac io, che per ogni piaggia 
F c l' rb anguigne 
Di lor vene, ov'il no tro ferro mi e. 

Et inoltre vi coprir i molt'altri colori e modi del dire u ati da 
questo poeta, sì come la conversione, l'esclamazione, la correzione, 
l'interrogazione, e dubitazione, e dimostrazione, e diffinizione, e 
dissimulazione, et il salimento che si suol fare d 'una in altra cosa, 
e sentenze, e membra, t articoli (da alcuni i cioglimenti) et i lor 
contrarii ; e reticenza, e permissione, e raziocinazione, et espoli
zione, e superlazione, ripigliamento, et altr molte a quest imi
glianti, che sar bbon overchie a raccontar i, et ispezialm nte 
avendole voi piu olte e vedute e lette n gli critti di color che 
ne hanno dottamente. e latinament trattato >>. 

Qui vi Mess r Andrea: <<E se noi ben avessimo queste figure 
e modi di dire (eh voi ci dite, Mes er ) vedute et osserva t e n ' 
poeti latini, e n gli oratori, sì non l'abbiam noi però vedute né 
osservate nel Petrarca. E pertanto io p r parte di tutti tre vi 
priego che voi vogliate di queste far quello he fatto avete dell 'altre, 
dandoci di ciascuna gli essempi >>. Eque to detto si tacque. L aonde 

105) Messer Trifone il tralasciato ragiona ll m nto ripigliando, così 
seguitò: «La conversione adunque, figliuoli, è quando noi i no tri 
parlari rivolgiamo a persona o a cosa che lontana o vicina ci ia, 
come 169 : 

O grandi cipioni, o fedel Bruto, 
Quanto 'aggrada s'egli è ancor enuto 
Romor la giù del ben locato officio! 

Odil tu, v rde riva, 
E pre ta a' miei sospir i largo volo, 
Che sempre si ridica 
Come tu m'eri amica. 

L'esclamazione i fa quando in signi:ficazion ammirativa, quando 
in dolorosa, e quando nell'una e n ll'altra gui a. Alcuna volta 



DELLA POETICA 297 

ancora per indegnazione i uol fare , alcun' altra in laude di chi che 
ia. In ammirativa signifìcazione 170 : 

Qu al mi f ci io, quando primier m'accor i 
De la t rasfigurata mia per ona , 
E i capei vidi far di quella fronde 
Di che perato avea già lor corona, 

e ciò che egue in tutto il rimanente di quella stanza. In dolorosa 171 : 

O poagi, o valli , o fiumi, o . elve, o ampi, 
O testimon de la mia grave vita, 
Quante volte m'udì te chiamar mor te ! 

e com'è tutto quel onetto 172 : 

O pa i pars i, o pen ier vaghi e pronti, 
O tenace memoria, o fero ardore, 
O po ente desire, o debil core, 
O occhi miei, occhi non già, ma fonti, 

O fronde, onor de le famo e fronti , 
O ola insegna al gemino valore, 
O fati cosa vita, o dolce errore, 
Che me fa te ir cercando piagge e monti, 

O bel vi -o, ov'amor insieme pose 
Gli sproni e ' l fr en, onde mi punge e volve, 
Com' a lui piace, e calcitrar non vale, 

O a nime gentili t amoro e, 
'alcuna ha ' l mondo, e voi, nude ombre e polve, 

Deh re tate a \·eder qual è 'l mio male. 

In ammirativa e dolorosa pari mente: 'Quanto cangiata, oimè, 
da quel di pria' 173 . P er indegnazione 174 : 

E Dante 175 : 

O Invidia nemica di virtute, 
Ch'a bei principi volentier contra ti, 
Per qual entier co ì tacita entrasti 
In quel bel petto, e con qual arte il mute? 

E se lecito m'è, o sommo Giove, 
Che fo ti in terra per noi crocifi so, 
Son li giusti occhi tuoi rivolti altrove? 

[ro6] 
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[ro7] In laudabile signifi.cazione 176 : 

(ro8] 

O saldo scudo de l 'afflitte genti 
Contra i colpi di morte e eli fortuna, 
Sotto 'l qual si triomfa, non pur scampa; 
O refrigerio al cieco arder ch'avampa 
Qui fra' mortali sciocchi. 

La correzione 17 7 : 

ergine saggia, e del bel numero una 
De le beate vergini prudenti, 
Anzi la prima, e con più chiara lampa, 

et m altro luogo, di !Iadonna Laura 178: 

For e vuol Dio tal di virtute amica 
Tòrre a la terra, e 'n ciel farne una stella, 
Anzi un ole. 

L'interrogazione a duo modi si suol fare, o con esso noi medesimi 
ragionando, o con altrui. Con noi medesimi, come 179 : 

Con altrui 180 : 

'Che ai tu, la so? for e in quella parte 
Or di tua lontananza si o pira '. 

Liete e pen o e, accompagnate e sole, 
Donne, che ragionando ite per via, 
Ov'è la vita, ov'è la morte mia? 
Perché non è con voi, com'ella suole? 

Et appresso Dante, Catone 181: 

e poco dopo: 

'Chi siete voi che contra 'l cieco fiume 
Fuggito a v te la prigion eterna? ' ; 

' Chi v'ha guidati? o chi vi fu lucerna 
cendo fuor de la profonda notte, 

Che sempre nera ±a la valle inferna? '. 
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La dubitazione : ' Che debb'io far, che mi con igli, Amore? ' 1 2; e 

a ltrove: ' Quai fi.en ultime, la o, e qua' fi.en prime? ' 1 3 . L a razio
cinazione è poi quando noi ste i ci dimandiamo la ragione d'al
cuna co a, in per ona d'altrui; come in quella de' prìncipi d' Italia 

fa il P etrarca, dimandando onde venga loro tanto danno quanto 
quello è ch 'es i so tengono, dicendo 184 : ' Qual colpa, qual giudizio , 
o qual destino', al che egli in cotal modo ri ponde: 

Fastidire il , ·icino 
Povero, e le fortune affl itte e spart 
Per eguire, e 'n di parte 
Cercar gen te e gradire, 
Che parga 'l sangue e ,·end a l'alma a prezzo? 

E q u t'altra 185 : 

Ov'è condotto il mio amoro o tile? 
A parlar d 'ira, a ragionar di morte . 

E Dante della irn aginativa parlando 1 6 : Il 

Chi move te, se 'l en o non ti porge? 
Muove ti lume che nel ciel s'informa 
Per é, o per voler che giù lo corge. 

Sentenza è figura la quale quello ch'è nella vita, o ver quello ch'es er 

convenga, brevemente dimostra; come quando dice il P etrarca 187 : 

e Dante 188 : 

Rade volte adivien ch'a l'alte impre e 
Fortuna ingiurio a non contra ti, 
Ch'agli animo i fatti mal s'accorda; 

' non è maggior dolore 
Che ricordar i del tempo feli ce 
~e la mi eria .. . ' 

M embra sono 1 8 9 : 

Fastidire il \'icino 
Povero, e le fortune afflitte e parl 
Perseguire, e 'n disparte 
Cercar gente e gradire 
Che parga ' l sangue e venda l'alma a prezzo ? 

(Iog] 
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Articoli disciolti: ' Rhodano, Ibero, Rhen, ena, lbia, Hera, 
H ebro ' 190 , e:' anta, saggia, leggiadra, on ta, bella ' 191 • Anno
dati e congiunti: ' E le braccia, e le mani, e i pi di, e 'l 1 ' 192 Il 

[no] et altrove il m de imo: ' E temo, e spero, et ardo, e on un ghiac
cio ' 193 • eguita la permissione, la quale non è altro che prometter 
di dare e porr tutto ciò che per noi si pos i de in arbitrio e 
pode tà d'altrui . L'e empio 194: 

dal mio stato as ai mi er e vile 
P r le tue man re urgo, 

rgine, i' acro e purgo 
Al tuo nome e pen ieri e 'ngegno ti! , 
La lingua 'l or, le lagrime e i ospiri; 

o vol te più to to 195 : 

e le mie parti e treme, 
Alto Dio, a te devotamente rendo. 

<<La reticenza quando si dice alcuna cosa n lla quale (sen
z'altramente e prim rlovi) il verbo s'intend , cosi 198 : 

Poi la rividi in altro abito sola, 
Tal ch'io non la conobbi, o senso umano! 

ove ' quanto t'inganni ' fa mestiero che s'intenda. U olia Dante 
nel suo Inferno, ove in p rsona di Virgilio parlando dice 197 : 

' Pur a noi converrà vincer la punga', 
Cominciò ei, ' e non tal ne 'offer e, 

quanto tarda a me ch'altri qui giunga' . 

Usolla il Boccaccio ancora in quella novella del Marche e di aluzzo, 
[u1] ove fa dire al uo fante: ' Madonna, s'io Il non voglio morire, a 

me con ien fare quello che il mio ignare mi commandò. Egli 
m'ha commandato ch'io prenda questa vostra figliuola, e ch'io ... , 
e non di e più' 19 • iene oltre a ciò la dimostrazione, che si fa 
quasi dinanzi agli occhi d gli a coltanti ponendo quella cosa della 
qual i ragiona, sì fattamente dipignendola che paia a quei cotali 
vederlasi r appr sentare davanti tale quale ella i finge, o quale 
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stata vera mente et avenuta sia. Fallo il P etrarca no tro, il qua le 

con p a role esprime in maniera la fatica e l 'affanno di quella \·ec

chierella pellearina caminante, ch'io non venao mai a quella parte 

leggendo che la non mi pa ia avere dinanzi agli occhi, c d i vederla 

caminar con qu ella affannosa sollecitudine ch'egli la ci descriv 199 . 

Ora, non ci dipia ne e o med e imamente, e qua i dinanzi agli occhi 

ci pone, quell'atto dolce et onesto d i bella e modesta giovan che 

di can tar si prepari , e non solamente quel canto ma tutto ciò ezian

dio che dalla dolcezza di quello ne segue a lu i che l 'a colta, dicendo 

esso 200 : 

Quando Amor i begli occhi a ter ra in chin a, 
E i \·aghi pirti in un sospiro accoglie 
Con le ue mani, e poi in ,·oce gli scioglie 
Chia ra, oave, angelica, divina ; 
Sento far del mio cor dolce rapina, 
E ì dentro cangiar pensieri e , ·oglie 
Ch'i' dico, ' or fien di me l'u ltime poalie, 
Se 'l ciel sì one ta mor te mi des tina ': 

[a ' l suon, che d i dolcezza i en i lega, 
Col gran desir d'udendo es er bea ta, 
L'anima, a l dipa rt ir pre t a, raffrena. 

<< L'esp olizione si fa quando di sola men t una cosa si parla 
ma per diverse vie, come 201: 

Quando vede 'l pastor calare i r aggi 
Del gran piane ta al nido ov'egli alberga, 
E 'mbrunir le contrade d 'orien te, 

e com e è m quella canzon ' Amor, se vuoi ch 'io torni ' 202 : 

Fammi sentir di q uell 'aura gentile 
Di fuor, si come dent ro ancor si ente, 
La qual era po sente 
Cantando d' acque tar li sdegn i e l 'ire, 
D i serenar la t empe tosa mente 
E gombrar d'ogn i nebbia o cura e vile . 

( I 12] 
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La superlazione, co ì detta perciò ch'ella supera il vero, non p r 
altra cagione che per dare accrescimento a quelle co e che n 1 

diciamo, come 2oa: 

Vo con gli occhi bagnando l'erbe e 'l petto, 
Rompendo coi o pir l'aere da pres o, 

et in altro luogo 2o4: 

Sospir dal p tto e dagli occhi escon onde 
Da bagnar l'erbe e da crollar i boschi. 

[ n 3] Fas i per comparazione: Il ' Più veloc che 'l ento ', t altrove 205 : 

Gioven.e donna sott'un verde l auro 
Vidi, più bianca e più fr edda che neve 
Non percossa dal sol molt' e molt'anni, 

et in quel sonetto 206: 

n lauro verde sì, che di colore 
Ogni meraldo avria ben vinto e tanco. 

Per amplificazione 201: 

Gli occhi e reni e le stella1_1 ti ciglia, 
La bella bocca angelica, di perle 
Piena di ro e di dolci parol , 
Che fanno altrui tremar di meraviglia, 
E la fronte e le chiome, ch'a vederle 
Di tate a mezzo dì vincono il ole. 

Così Dante nel Purgatmrio 2os: 

Di sopra fiammeggiava il bello arne e, 
Più chiaro as ai che luna per ereno 
Di mezza notte nel uo mezzo me e. 
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edet e a ncora qua nto 1a più b lla quest 'altra pur del P etrarca , 
che disse in quel onetto 209

: 

Onde ul trar di lagrime tal fiume 
Per accorciar del mio viver la tela, 
Che non pur ponte, o guado, o remi, o vela , 
:\fa scampar non potiemrni a ie né piume, Il 
Sì profond'era e di ·ì larga \·ena 
Il pianger mio, e sì !ungi la r iva 
Ch' io v'aggiu neva col penser a pena . 

Fas i e p r diminuimento, come fece Dante quando, alito in ieme 
con B eatrice sopra le se tte spere, per essor tazione di lei china ndo 

gli occhi giù in terra, q uella a compara zion del cielo ci d imostra 
e ser non altrimen t i ch 'una p icc iola a ia, dicendo esso 210 : 

L 'ai uola che ci fa tan to feroci, 
\ ·olgendom' io cou gli e terni Gemelli , 
T utta m'appan ·e da' colli a le foci. 

E nel Purgatorio di qu lle ombre parla ndo, dice che 211 : 

Negli occhi era eia cuna o cura c cava, 
Pallida ne la faccia e t an to cema 
Che da l 'o a la pe ll e ' informava. 

« Diffi nizione è poi questa 212 : 

\ ·eramente iam noi poh · re e t ombra, 
\'eramen tc la voglia cieca e 'ngorda, 
Veramente fallace è la speranza. 

E ne' T riomfi 2 13 : 

Dante 2 14 : 

Ben è ' l viver morta i, che sì n'aggrada, 
Sogno d ' infe rmi e fola di roma nzi! 

~on è 'l mon dan romor altro ch' un fi a to 
Di vento, ch 'or vi n q tùnci et or vien quindi , 
E mut a nome perché muta lato. Il 

(IJ4 ] 
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[rrs] Quella figura poi che si fa quando per essa q uasi per cala di grado 
in grado d'una in altra co a si a sagliendo e ormontando m· 

[u6] 

... ch'è pura luce, 
Lu int li tti.ial pi na d'amo e, 
Amor di vero ben , pien di letizia, 
Letizia che tra c nde ogni dolzor . 

Dissimulazione, che t ironia uol addimandare 216: 

Fiorenza mia, ben puoi es er conten ta 
Di que ta digre ion, che non ti tocca, 
Mercé del popol tuo che i argomenta, 

e tutto quel che s gue n l rimanente di quel canto. Vi n ultima 
di tutte la repetizione (o vogliam dire ripigliamento) che i fa delle 
voci. P erciò che si ripiglia quel v rbo o quel nome che n l principio 
del verso si pone, come 21 7 o 

E ripon le tue in egne nel bel volto. 
Riponi ntro 'l bel vi o il vivo lume, 

o nel fine e n l principio : 

Pas ata è la stagion, perdt1 t'hai l 'arme 
Di ch 'io tremava, ornai che puoi tu farme? 
L'arme tue furon gli occhi, 

o vero in questa guisa 2Is : 

Que t'è la vi ta ch'a ben far m'induce 
E che mi scorge al glorio o fine, Il 
Questa sola dal vulgo m 'allontana. 

Ma più ancora di forza quella maniera di ripigliamento si vede 
avere che quasi in ciascun verso si suol fare alcuna volta 21 9 : 

Vedi ben quanta in lei dolcezza piove, 
edi lume che 'l ciel in. t erra . mostra, 
edi quant'arte dora, imperla, e 'no tra 

L'abito eletto, 
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Que·ti ne por ta ' l fuoco il1\·er la luna, 
Que ti ne' cor mortali è promotore, 
Que ti la terra in é trigne et aduna. 

Fassi eziandio questo raddoppiamen to nelle con trapo tztoni, come 

in quest e fece il P etra rca 221 : 

I ' da man manca, e' tenne il amin dritto; 
I ' tratto a fo rza, et e' d'amore scorto ; 
Egli in Ierusalem, et io in Egit to. 

È cci un 'altra mam era di r ip igliam ento a ncor a, h'una cosa una 

volta ola m ente proposta si va reiterando, co ì 2 ~ 2 : 

Amor, na tura, e la bell 'alma u mìle, 
Ov'ogn i a lta \·i r tude a lberga e regna, 
Cont ra me son giura ti ; a mor s 'in gegna 
Ch'i' mora affa tto, e 'n ciò egue suo ti le . 
N'atu ra ten cos tei d ' un si gen tile 
Laccio, che nullo sforzo è che ostegna. 
Ella è si schiva, ch'abit ar non degna 
Più ne ll a vita fat icosa e vile. 

-é men bella d ell 'altre tutte è questa guisa di ripigliam ento 

ancora 223 : 

Kon è sterpo né sa so in questi mon ti, 
Non ramo o fronda verde in ques te piagge , 
Non fio ri in q ueste valli o foglia d 'e rba, 
Stilla d'acqua non ven di que te fonti , 
Né fere han q ue ti bo chi sì elvagge, 
Che non a ppian quant' è mia Yi ta acer ba . 

Et in que t'altro modo ~ 24 : 

M co, mi disse, meco ti consiglia. 

Prendi par ti to accortamente, p re ndi, 

2 0 

[rr7] 
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e Dante 225 : 

B . DA ! E LLO 

Q•1esti ch'occupa in terra il luogo mio, 
Il luogo mio, il luogo mio, che aca 
~T la pr enza del Fi ,...liuol di Dio. 

<<Ora que ti e molti altri modi e figure del dire devete 
voi , figliuoli , ma non sempre t in ogni luogo de ' vostri 

po mi, u are, condo però la qualità della mat eria e la diver ità 

degli stili; delle quali cose, e b n vi ricorda, nel principio della 
terza parte del poema i ragionai . R ster bbemi ora a dirvi alcuna 
cosa intorno al num ro, ma già l'ora è tarda t a voi l 'udir tante 

e sì diver e co e potr bbe più to to g n rare noia e rincre cimento 
[n J che al ll tro . Perciò fia buono che noi facciamo qui punto a' nostri 

ragionamenti d'oggi , rimettendo la co a a dimane. E e voi in

tanto, con qualche onesto sercizio corporale, della noia e d ll 'af
fanno ch'io vi ho for e col mio dire apportata, vol te gli animi 
vo tri ali ggiare infine che l'ora di cena v eni , potreste farlo >>. 

Quivi dolendo i Me er Andr a di non poter i i il seguent giorno 
ridurre, perciò che e er gli conveniva in inegia p r certo uo af
fare di non picci l momento, dis Mes r Trifone: << odisfacciasi 

adunque ad Andrea, pescia che egli da mattina e ne va >>; ta
to i alquanto eh to, co l a favellare rientrò: 

<< Molte, n el vero, di r e co e int rno a' numeri 1 1 po-
tr bbe dir , figliuoli , che qu lle non sono ch'io di d irvi al presente 
ho meco tesso d lib rato. P rciò che es i non olam nte n ell'ora
zion e n l parlare han luogo, ma hannolo ancora in tutte quelle 
co e che più sono p rfette, o verament che più alla perfezione 
s 'accostano, che quell 'altr che meno a qu ila 'avicinano. Ma 
perché non sar bbe po ibile - e quando pure po ibile fo e, 
non fora egli dicevole a qu ilo eh no tro intendimento è di vol r 
fare - il trattar e di tutte quell cose che in é hanno e num ri 
et armonia, di quelli che solamente n li scritture usar i deono 
parlando, dico il num ro non e er altro che una dispari parità 
et armonia eh risulta del parlar . E p rtanto i loderei io, fi-

[n g) gliuoli, che voi non Il vi devest degnar d'imitare nelle o tre 
scritture i maestri di murare, i quali prima ch'a fabricar i p on-
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ghino (aYendo la calce con la rena e con l'acqua di t emperata) 
eleggono quell pietre o que' matoni che loro pare che più i con

facciano alla campo izion del muro o vero pariete. E poi ch'e i 
scelte l 'hanno, incominciano ad adattarle e comporle in ieme 

l ' una con l' a ltra, ora una grande con una picciola, ora una sottile 
con una gros a, ora una intera con una pezzata, quando que ta 

p er lungo, quando a traver o quell 'altra, quale in una e qual in 
altra guisa ponendo, in ino a tanto che il muro a quella alt zza 
che dee bello e uguale ne ere ce. 

<<Co ì, volendo voi fa re che le vostre compo izioni al giudi
cioso orecchio di coloro he quelle leggeranno o vcr ascolteranno 

corri pandino, non a ltrimenti ch'agli occhi dello ed ificatore faccia 

quel cotal muro, è n c a rio che YOi prima leggiate quelle voci 
che più a quelle cose che voi di trattar intendete i conv nghino. 

E fatto che voi que ta celta avrete, vengasi poi a lla composizione 

di e e voci, ponendone quando una più sonora con una meno, 
e m scolandone ora un 'a lta e grave con una bas a e leggeri , e 

le tronche con l'intere . Et oltre a ciò è da v dere anco quali meglio 
suonino e rispondino, o n l principio o nel mezzo o nel fin , e ì 

fattamente porle eh tornino bene, preponendo, interponendo e 

posponendo, e t erminando ora que to no li me, ora quel verbo in [r2o] 

diver e vocali; eque to non solamente in diverse p r one e numeri, 

ma t in diver e gui e . ll che Yia più ch'alcun altro in questa lin-
gua scrittore, osservò meravegliosamente il Petrarca in que' 

luoghi tutti del verbo ove variazione poteva cadere, come nel 
presente tempo: 'Ché 'l dir m'infiamma e pung '; nelle voci 

che al passato i danno, ' oprì mai d'ombra, o di egnò col piede'; 
nel modo ch'altri comanda: ' or ti consuma c piagni ' 226 ; in quelle 

voci con le quali condizionalment i ragiona 22 7 : 

l' alte bellezze 
Pinger cantando, a ciò che l'ami c prezze. 

\ "uol ch'io dipinga a chi noi ,·ide, e mostr i. 

Il medesimo si vede ancora ch'egli fece de' nomi 22 

i pen 1en , Ingegno, c tile, 
La lingua, il cor, le lagrime, c i sos piri. 
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<< ende eziandio nel nostro idioma e più e meno numero a 
l'orazione il terminare et il non t rminare delle parole. tutto 
che di ciò molt'altri e empi addurr vi i potrebbono, ggiamo 
se piu bel numero fu il dire: 'L'aurora già di vermiglia cominciava 
appre ando i il sole a divenir rancia ', che stato non sarebb 
la penultima voce compiendo a e detto: 'L'aurora già di er-

[121) miglia co llminciava appre ando i il ole a di\ enire rancia '; p rciò 
che l'aggiugnere et il levar illabe n l principio, nel mezzo nel 
fine delle parole è for e più proprio di que t a lingua eh 1 ia 
delle altre. eggiarno se pm numeroso a rà il dire ' raddoppia, 
raffrena, ri calda e distrugge ' che ' doppia, frena, scalda strugge '; 

e 'guarrò ' e '1norrò' che ' guarirò ' e ' 1norirò ' 229 : 

Fece la piaga ond'io non guarrò mai. 

E poi morrò 'io non credo al de io. 

'la o, manco 
imili. 

gombro' eh 'la at , mancato, aombrato ' 

<< Ora, perché le voci tutte o sono drucciolo e, o comuni, o 
mute ( drucciole quelle sono che hanno sempre nella loro innanzi 
penultima l'accento, comuni qu 11 che nella penultima, mut 
quelle che l'hanno nell'ultima), dico che a voler far grand b l 
numero bisogna interporre spesse fiat fra molte voci comuni al
cuna drucciolo a, e fra l'une e l 'altre non solamente alcuna muta, 
ma e di quelle ancora le quali (advegna che comuni non iano) 
hanno però sopra la loro penultima sillaba l 'accento, que t 
sono le drucciole ma tronche >>. << ome le sdrucciolose >>, ri po i io 
allora, <<ch'è quello che voi ci dite, Me ere; or non ci dice ate 
voi pur dianzi ch'e e nell'antepenultima l'a evano? >> << ì dice a 

[122] io bene, Daniello >>, rispo e egli . Il <<Ma io ora delle pezzate vi parlo, 
e non dell sdrucciolose intere, l quali sempre nella p nultima 
hanno l'accento ; sì come questa avere si vede: 'Crudel , ac rba, 
ine orabil morte'. E sì avverrà alcuna volta che l'accento farà 
variazione, quando opra la penultima illaba e quando opra 
quella che le sta davanti, in una te a voce; la quale di comune, 
solamente per cagione del ariar che fa e o accento, diverrà 
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sdrucciolo a, come l Anibale ': l Ch' Anibale, non ch'altr i, farian 

pio ' 230 , la qual ,·oce, come è qui sdrucciolo a, co ì poi comune 

m que. t'altro luogo 231 : 

Xon fu 'l cader di ubito ì strano 

Dopo t an te vittorie ad .1\niball e, 

muta m q ue t'altro 23 2 : 

E i sa che ' l 'rande A trid e l'alto Acchille 

E t Anibal al terrcn nostro amaro, 

ov com prender pot et e e chiara mente v dere che qu esto nome 

l _ nibal ' è v oce muta, e nullad imeno ri ceYe in qu l m edesimo 

luogo l 'accento che l' altra d ettavi d i opra. 

<( ~é pur tre illabe (sì come è comune yo]er di molti) per lo 

più sono d a un solo accento ricoperte (taccio ora d i quelle voci che 

e di quattro e di cinque sillabe si forma no, come l d esiderano, 

g rm inano ' e imili ), m a tre voci ancora d' un solo accento si tro

va no e sere stat e Il cont nte, com e q ue te sono l fclse ' : <( Che ' l [123] 

cor m'av inse e p roprio a lbergo felse ' 233, ch 'altro non è a d ire se 

non 1 fece quello a sé ' . Ora, sì come det to v i ho ch e non p ur t re 

e qua ttro illa be, ma tre voci ogliono alcuna volta sotto un solo 

accento cad er e, co ì a ncora v i dico che a lcun'altra volta ayverrà 

ch 'una voce sol a cader à so tto duo accenti, come cade questa 
1 na tura lm ente ', ch 'è una voce sola e non più: ' N emica natural

m ente di pace j ~a c una gente' 234 • 

<( Ècci un 'altra part ancora altra gli accenti ch e rende non 

m en bello e grave il poema eh i facciano e si accent i ; la qu ale 

suole ne' v rs i fare quell' ufficio ch e noi nell scale degli a lti p alagi, 

a qu el poco di p ia no e b reve spazio che in capo d i dieci o di 

quindici gra di - non per a ltra cagione che per rip igliar lena -

qucali che per e se salgono fare avente vedi amo . E fassi questo 

ri posam nto qua ndo quella ' oce in che o i fa è comune, o su 

la t erza ill ab a, o su la qu inta, o su la settim a . L 'e empio adunque 
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della terza arà n Ha prima 
no tra umanitade ' 2as; 

ce di que to ero: ' Anima, che di 

A la dolce ombra de le belle frondi 03", 

Al cader d'una pianta che i vel e m, 

ne' quali due v r i si vede ch' gli è su la quinta n el primo e su la 

[124) settima nel secondo, e cioè sul -bra e sul -ta . Il Quando son mute, 
si suol far su la quarta o vero u la quinta illaba; u la quarta 
come: t Ad albergar col Tauro i ritorna ', t ita mortai ch'ogni 
an i mal desia '. u la est a, t Ch'io veggia p r vertù degli ultim 'anni ', 

e poco più sotto, t E i capei d 'oro fin far i d'argento ' 238 ; perciò 

eh gionti che noi iamo a -gar t a -tu, alend il ver o ci fermiamo 
e ripo iamoci alquanto. Quando p oi la voce è sdrucciola, noi al

lora ci verremo ad arre tar et a prend r lena nella s sta o vero 
nella ottava illaba, come in questa voce t inesorabile ', e cioè 
su quel -le, fece il Petrarca che disse : t oio a, inesor abile, e su
perba' 239 • E sappiate, figliuoli, che di tal natura e r tù s'è cia

scuna di queste parole che drucciole si chiamano, eh quando 
in fine del verso si pongono, egli cresce sempre d 'una sillaba, i 
che n vien ad aver dodici. P erciò che i v eloci e si leggeri sono 
quelle due ultime sillab , eh portano quel tempo mede imo che 
far à una giusta comune, come è: t A parole formar di convene

vole '; allo 'ncontro delle quali ne vengono le mute, le quali p er 
[125] esser ponderose e gravi, ritardano il verso e rendonlo Il d'una sillaba 

minore degli altri, che più di dieci aver non ne può, es endo tanto 
il peso della lettera a cui l'accento sovrastà che gionti che noi a 

quella iamo, vi i fermiamo sopra, quello istesso spazio di t empo 
dandole che le drucciole v locemente correndo se ne portano 
con s o loro : t E con Rachele per cui tanto fe' ' 240 . 

<<Le comuni poi sono fra l 'une e l' altre di que t mezzane, 
et hanno sempre sopra la penultima l'accento. Le quali voci il 
P etrarca, osservator del b llo e leggiadro pa rla re, volle che nelle 
sue rime i legges ero, come più delle altr tutte vaghe e gentili. 
Il perché se voi i riguardate bene, alcun ver o sdrucciolo o muto 
per entro il suo eramente divino amoro o lirico poema non ve-
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derete già ma1 •). llora io a que te parole tramettendomi, di i: 

<<Come non ha il Petrarca nelle ue rime alcuna drucciola u ata, 
l\Ie se re? Ora non dice egli in uno cle' uoi sonetti ' Co ì nascosto 

mi ritrova invidia? ' 241 ove que ta voce ' invidia ' ha pur opra 
la innanzi penultima ua illaba l'accento, e '~umiclia ' e 'Fidia ' 

che le cliè per compagne mede imamente )). << ono clrucciole que te 
voci (come voi dite) )) ripre e Messer Trifone, <<ma lle on ben 

tali che nel mi urar del ver o l'una eli que te due ultime vocali 
nece ariamente si l va. Onde non cr ce egli d'una illaba, come 

questo che pur ora vi recitai: ' A parole formar di convenevole '. 
Il Oltre a tutto ciò, co ì come noi ogliamo spesse fiate molto com- [126] 

mendar qu l fanciullo ch'alcuna maniera e co tume di canuta 

ctade in sé ritiene, et allo 'ncontro quel vecchio nel quale alcuna 

co a corga di giovenile delicatezza, co ì eziandio è da grande
mente commendar quel v r o che tiene della pro a e con eguent -

m ente quella prosa che numero i veda avere eli verso . L 'essempio 
di qu ' ver i che t ngono clelia prosa è 242 : 

et altrove 243 : 

I' mi soglio accu are, e or mi eu o, 
Anzi mi pregio t tengo assai più caro, 
De l'one ta pregion, del do! e amaro 
Colpo, ch'io portai già molt'anni chiuso. 
Invide Parche, ì rep nte il fu o 
Tronca te, ch'attorcea soave e ch iaro 

tame al mio laccio, e quell'aurato e raro 
tra le, onde morte piacque oltra nostr'u o; 

O a pettata in cie l beata e be lla 
Anima, che di no tra umanitade 
Vestita vai, non come l'a ltre carca. 

Quello poi dell'orazione sciolta sarà questo del Boccaccio: ' Fier 
materia di ragionare ne ha oggi il nostro R e data' 244 . Perciò che 

' gli co ì detto avesse: ' Il Re no tro ne ha data oggi fiera materia 

di ragionare ' o vero ' Il nostro R e Jl oggi ne ha data di ragionare [t z7J 

materia fiera', lasso io a voi giudicare quanto men numerose, men 
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gravi men onor que te oci co l mutat arebbeno, he non 
sono le non mutate. Et da notar anamente he quand'io dico 
'qu ila pro a che num ro abbia di verso' non in endo quella che 
in sé alcun er o riceve, come si lerrge nel Decarnerone que' duo 
di Dante: ' Po eia che l'accoglienz one te e liete furo iterate tre 
e quattro volte ' 245 ; ché chiunque ciò facesse, gli si potr bbe ra
gionevolmente imputare più to to a vizio eh attribuire a vertù. 
Ma di queste voci e dell'altre tutt , come et in qual parte de' 
poemi, intere o tronche, porre si debbano che più dolce suono ren
dino e maggior numero faccino, niuno ( i come n n ha molto ch'io 

i diceva) più ottimo mae tro e più giudicio o che l'orecchio di 
chi crive e compone si potrebbe ritrovar già mai. 

<<Resta ora che noi d lle consonanze e delle rime alcuna co a 
diciamo, quelle cotante che da cotanti dette t i critte i sono 
lasciando da parte stare. Dico ' alcuna cosa ' perciò che io non 
istimo che nasco to vi ia la rima e er quella concordanza o vero 
consonanza nasc nte da quella parola che in fine d el verso si pone, 
o comune o sdrucciola o muta ch'ella i sia, accordant i mede i
mamente con un'altra voce ultima del secondo, del terzo, o ero 
d l quarto verso, quelle m desime l ttere vocali consonanti n ila 

[128] innanzi penultima, penulti!J ma et ultima sillaba avent che la 
prima. E però questo tanto vi dirò io bene che a voi si conviene 
avertimento avere di fare che esse n ' o tri po mi venghino atta
m nte e volontariamente a cadere, e non ch'eli no vi siano a forza 
spinte o tirate (come s'u a dire) pe' capegli; come molt ne sono 
di quelle dello Alighieri, et ispezialmente quella quando gli, in 

p r ona di irgilio con atone parlando, dice nel Pw-gatorio 246 : 

Ma son del er bio ove oo gli occhi asti 
Di Marzia tua ... 

Eccovi che la rima ' casti ' è per sé bellissima, ma simile modo di 
dire non è in uso, né fu ch'io creda già mai appresso a nessuno 
scrittore, cosi volgare come latino; p rciò che gli poteva bastare 
il dire 'ov'è Marzia tua' . Ma egli olle più to to lasciar i traspor
tare alla rima che dire altramente di quello che disse . on fece 
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già co .~ ì il Petrarca in quel sonetto ' Lasso, amor mi trasporta 

ov 'io n n voglio' 247 , ove accadendoli pone que ta rima 'barca', 

endo ella (come pot te v dere) e ba sa e volgare, egli per no
bilitarla (affine che non pare e ch 'egli v l'ave se stra cinata a 

forza ) volle, continovando la pre a metafora, alzarla: perciò che 
avendo dett o: 

~é mai saggio n chier guardò da coglio 
?'\ave di merci prezi'o e carca, Il 
Quant'io emprc la debile mia barca 
Da le percos e de l uo duro or o !io, 

seguita poi d icendo : 

Yla lagrimo a pio gia e fi eri , ·en i 
D'infini ti so piri or l'hanno pinta, 
Ch'è ne l mio mar orribil notte e verno, 
Ov'altrui noie, a s6 doglie e tormenti 
Porta, e non altro, già da l'onde Yinta, 
Di -armata d i , ·e le e di gO\·erno. 

E conv nendo eziand io p ur a l mede imo poeta nella canzon ' Se 

'l pen ier che mi trugae' 248 a qu esta rima ' fi amma' rispondere, 

e niuna per aventura ri trovandone più a suo proposito confacevole 

hc ' d ramma ', per meglio ancor farvela attam ente cadere l 'ac
compagnò con questo verbo ' lassa ', d icendo esso così : 

E non la a in mc dramma 
Che non ia foco e fiamma, 

volendo ignificare che niuna menom a par t icella era in lui che non 
a rde e d'amoro o foco. 

<< Oltre a ciò è da vedere che le rime non i raddoppino in una 
i tessa canzone o onetto o capitolo (che più vi p iaccia di comporre), 

e p ur raddoppiarle voleste , abbiate cura d i dar loro significato 
in t utto dalle prime diver o; come diede il Petrarca a tutte quelle 

del sonett o 24 9
: Il 

Quand'io on tutto , ·olto in quell a par te 
0 \'e ' l bel viso di madonna luce. 

[ n g) 

(I30) 
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Quanto fosse diliaente il med imo poeta in non ripigliar ma1 

rima che diverso ignifica to non ave e i può per chi vi mira in 
quella canzone ' 'io 'l di si mai ch'io venga in odio a quella' 250 

chiaramente veder ; ove tre m aniere di rime olamente u ò, né 

si vede che alcuna delle innanzi dette ripiglias e aià mai . E meravi

glia è che egli tante ritrovar ne pote e che bastassero a fornirla; 

conciò sia cosa che nell due prime stanze una rima st a suona 
in otto continui ver i r galati, n lle due segu nti quella ch e tiene 

il econdo luogo nelle prime occupa il primo nelle seconde, e quella 
che nella t rza sede è p osta d ll due prime ri uona prima nelle 

due ultim stanze; in gui a che que t e tre mani re sole di rime ven
gono a corr r tutta la detta canzon >>. 

Quivi non lasciando io più oltre eguir M er Trifone, dissi : 

<< E se m no era at oi, 'fe ere, da impedire in que to cor o de' 
vo tri ragionamenti , pure io, innanzi che voi più oltr con ess1 
passiate, a volermi un dubbio pur ora natomi disciorr (poscia 

che noi in parlare d ' r i e delle rime entrati iamo) priego. 
E qu to dubbio è che, e per aventura mai mi cadess n ll 'animo 
di comporre un poema roico in qu sta volgar lingua, in che ma
niera di v rso mi con igliere t voi ch'io scriver ne lo dovessi? 

[I J I ] Con l! ciò sia cosa eh s noi vorremo dilig ntemente riguardare, 
niente ci m ravigli remo che di tanti e così nobili ing gni quanti 
son quelli che non olamente nella ostra città, ma nell 'altre 
quasi tutte d ' Italia, niuno ve ne ha che allo crivere eroicamente 
si dia, ma olamente onetti e capitoli e nov lle . Il eh e ben si 
riguarda, non per altro a viene non perch' i non hanno chi 
s'imitar nel verso se non il Petrarca e Dant , e nelle prose il 
Boccaccio ; i quali, come sapet , furono i più eccellenti di tutti 
gli altri crittori di que ta linaua. E non avenne cosi a' latini 
uomini, p rciò che i ebbero nella loro ergilio grandi simo d i 
tutti i po ti , che l'arme e gli rrori d'Enea in così chiaro stile e 
così sublime cantò; né mancarono di quegli eh l'imitarono a venga 
che di gran lunga a lui ieno stati inferiori . Ma chi è egli colui che 
in que ta cri end i debba da' no tri u mini imitar ? C rto, 
e ben i con idera, 1ùuno. P erci ' che insino a qui niuno si vede 

avere scritto poema il quale dirittamente si po a eroico chiamare, 
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tutto che alcuni i versi d 'undici s illabe compost i e questi senza 

la r ima abbino antto a rdimento dì nominare eroico; et alcuni 

a lt r i con quella, ma ì lontana ponendola che il en o dell 'udire 

comprendere né cono cer la puote ,>. 

Allora quegli: «E ali nel vero (com , ·oi dite, Daniello) pare 

che no i non abbiamo chi ci imita re in que ta lingua i più Il ch iar i, [ r 32] 

a ra ndi c u blimì fatti degli uomini c le guerre cr ivendo, ì come 

ebbero i Latini la cui lingua (com che in tutte l'altre cose ia stata 

felice) ì fu ella in q uest a pezia lmente felicissima, eh ì alto 

ver o co ì grave a lle a lte a ncora e gravi cose cantare, otanto 

accommod a t o avesse; il che q uesta non ebbe già ma i né ha a l 

p rese nte. Pure, qu a ndo voi face t e pensiero di tratta re d'alcuna 

mat eria eroica, a me parrebbe che col verso di u ndcci illabc 

in terzato cri vere ne la deve te. Conciò ia cosa che di o ì fa re 

e D a nte n 'ammoni ca e t il P etrarca, i qua li , qua ntunq ue non to -

glies ìno a tra t tar affermata m n t e le ba ttagli e di Enea e d ' Acchille 

o di qua l a ltro i voglia prod e e valoroso guerriero, nien tedimen 

es i però gravi im et a ltis ime cose tratta rono . E gua i co e po -

ono esser m aagiori d elle cele ti e div ine, delle qua li h anno ques ti 

d otti imi poeti tra t tato et i critto ? olle il P etra rca com giudi

cioso n ' Triornfi suoi dalle basse cose e t errene a lle a lte e em pi

t em e leva rsi , oanora più di grado in grado alendo e t a mp lia ndo 

la sua materi a. P erciò che prima 

primo, che è quello d 'amore, e d a 

p oi d Ila m ort che le ette e l 'altre 

ondo l 'Epicuro ci crive il 

t oico quello della castità , 

cose tutte atterra, poi d ella 

fama in che essa non ha podere . Dopo qu to per bellissimo or

dine viene a descriverne qu ilo d el t empo, ch'ogni cosa con uma, 

e fina lmente quello della divini l!t à . l'da voi potrest e forse a questo [IJJ] 

ri p ondermi e dire che le co e più ublimi devriano ancora in più 

su blìmc verso che p o i bile fosse cantar i; il t erzctto per la fre

quenzia d ella rima scemar e levar più di gravità a lla cosa quanto 

più pone e aggiugne di \·aghezza e dolcezza ; et oltre a ciò es er 

necessario eh si chiuda in ogni tre versi la s ntenza , come la 

chiudono in due i compo itorì delle elegie . Al che vi ri pondo e 

dico prima non essere sempre nece ario terminar la sentenza in 
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un terz tto, ma che 

tallor di tre, come fa 
a i può contino are per lo pazio di duo e 

ante quando dice 251: 

E già venia su per le torbid'onde 
Un frac o d'un uon pien di pavento, 
Per cui tremavan am ndue le ponde, 
Non altrimenti fatto che d 'un vento 
Imp tuo o per gli aver i ardori, 
Che fier la elva anz'al un rattento, 
Gli rami chianta, abbatte, e porta i fiori, 
Dinanzi polvero o va uperbo, 
E fa fuggir le fere gli pa tori; 

o volete più tosto il parlare eh fa irgilio con Anteo gigante, 

dicendogli 252 : 

' O tu, be ne la fortunata vall , 
Che fece ipion di gloria reda, 
Quand' Annibal co' suoi diede le palle, 
Recasti già mille leon p r pr da, 
E che e fo · tato a l'al ta gu rra 
De' tuoi fratelli, ancor par che i creda 
Ch'avrebb r vinto i figli d la terra, 
Mettine giu o (e non t n' venga ch.ifo) 
Dove Cocito la freddura erra ' . 

edete or oi quanto ia que to co trutto lungo, e non toglie 
gravità alcuna o grand zza la rima. Et ancora che dice ole ia, 
e si debbiano gli alti soggetti con la più alta m aniera di ver o can
tare, non è però che e o verso renda la materia più o m n alta di 
quello eh Ila si sia; ché ciò fo , non avrebbe irgilio la Z en
zala, i l M oreto, i Pastori, gli Agricoli con qu l m edesimo ver o 
cantato ch' i fece l' arm gli rrori d'En a. 

<<Questo modo di cantar, adonque, in que to numero di versi 
ternarii, enz'alcun dubbio il piu ccellente et il più nob ile, nel 
vero, che noi abbiamo, et oltre a ciò il più continovato. diffe
renza del quale, v ed te b n che il Petrarca hiamò i uoi sonetti 
e le canzoni ' rime par e ', di c ndo egli nel onetto che in luogo 
di proemio i pone 253: 

Voi, ch'ascoltate in rime par e il uono 
Di que' o piri ond'io nudriva il core. 
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:\on sendo, adunque (come dimo t rato abbiamo), il ver o quello 
che più o meno renda la m ateria ublime o grave di quello che 

noi e er la veggia mo, ma lo cegliere i voca li boli c le entenze, [r 3s 

le figure pitl o m en gra\·i, e t il fare eh le per one (com' io vi di i 

stamane) servino il decoro e la com·enevolezza loro, \ ' Ì con iglie rei 
io che avendo que' primi no tri po ti cantato con que ti tai numeri 

le gravi e ublimi co e, che voi ancora il imialiante fare de\·c te. 

P erciò che a me pare che non ola mente non i debba quel \ ' r o 
eroico chiamare che è senza rima, ma né verso ancora, e pecial
mente e endo la rima un'armonia che il verso volga r ha di pitl 

che il latino . La qual cosa potrete per \·oi medesimo vedere eia-

cuna volta eh voi fa ret e a qual si voglia eccellente mu ico, la 

voce in ieme col suono sciogliendo et accordando, una delle can
zoni d 'Orazio p rim a e dopo una di quelle del P trarca canta re. 

Conciò sia co a che vi più ( enz'alcun dubbio) di oave armonia 

empierà ciascun giudicioso orecchio qu sta seconda, che fatto non 
avrà la prima . E ciò solamente averrà per la rima, la quale tanto 

più 'accord er à col suono e più renderà di dolcezza, qu anto meno 

sarà dall 'altra sua compagna rima lontana. 
<<Avest e questa m atina, figliuol i, dell'arte poetica, cioè qua le 

ella sia, qual del poeta l 'ufficio, quale il fine, che la materi a, che il 
po ma. "l diste ancora quante e qua li scienze e quanta csperienzia 

delle cose aver si convenga a colui il quale ami di ritrovar bellis
simi sogg tti come, Il poi ritro\·ati , disporre i deono; della con ve- [r 36 

nevolezza che et a lle co t a lle persone s 'attribu i ce; intende te 
simigliantcmente quali quelle cose ono che con gli istorici e con 

gli oratori hanno i poeti com uni ; toccai,·i brevemente delle tre 
gui e cl 'ora re c dell 'altre parti dell 'orazione; dis i poi dell voci 

proprie e delle trasporta te ; p a rla i vi de ' modi e delle figure del 
dire, così grammaticali come retoriche, né vi tacqui del suono e 
del nu mero . L e qua li tutte co e, da me nel \·ero più to to accenna te 

che di t e a mente narrate e racconta te (non per insegna rvi a divenir 
p erfetti e t ottimi poeti , che ciò mio intendim ento non è, né io 

quando pur fosse sare i di farlo ba t ante, ma per alquanto gli 

animi \'O tri accendere et infiamma re agli studi di quelli ), e da 
\·oi prima fedelmente raccolte e ben considera te a ranno, non 
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dubito punto che voi alle vo tre s ritture o poemi (se alcuno per 
aventura ne comporrete già mai) eterna fama e grido perpetuo 
non acquistiate )). 

Dimostrocci il fi e di qu ol di M er Trifon , il fine 
de' proposti ragionamenti es er enuto; il perché, quello ancora 
del giorno avicinandosi, su da sed re ci levammo, e eia cuno di 
noi a far qu Ilo che più ci piacque, ino attanto che l'ora d ila cena 
venne, si diede. 



GI LIO CA~IILLO DEL:VII:\10 

TRATTATO DELLE MATERIE 
HE PO ONO ENIR OTTO LO TILE 

DELL'ELOQUENTE 

[ca . 1540] 





Tutta la eloquenza, per m1o avi o, po~ ta in tre cose prin- [3] 

ci pali : in materie, in artificio et in parole. E quantunqu e né l-

c rone né altro autto re che io \·cduto abbia h a la ciata scritta 

puntalmente co ì fatta openione, nondim no io, e da più luoghi 

di Cicerone, e dall 'i tes a prova testimonia d i ogni verità, ho colto 

qua nto ho propo t.o. Et acciò che le primiere due sieno primie

r a mente nei libri De oratore ricono ciute, et appre o la t erza, è 

d a con iderar che nessuno elo ll quente i darebbe a lla compo i- [J v] 

zione, e prima non si parasse davanti a lui alcuna materia degna 

d ella ua fatica; il qua le se veramente fu e eloquente, non si 

a ti farebbe della materia ignuda che o la natura o 'l ca o o vero 

alcu na delle arti lodata o vile gli avesse messo davanti. Anzi, 

poi che o dalla natura o dal caso o da alcuna delle a rti degna o 

non degna gli fusse amministrata alcuna cosa che meritasse l 'in

chiostro o la penna, e so ancor prenderebbe cura, che dal suo 

ingegno si avesse a movere alcun beneficio sopra la co a a lui 

venuta ; il qual beneficio, ancor che possa ve n ire da più al tre 

cose da dir nel trattato dell 'artificio , pur, perché la maggior parte 

della invenzione si ha dalli fonti topici, onde ancor nascono gli 

argomenti, da qu lli diremo che egli abbia la magcrior parte della 

sua maggioranza et anco dal nome dell 'artificio. Quc to adunque, 

ma solamente quando i fonti topici come mezzani della ua gran

dezza vengono, è tratto, non altrimenti che la materia o dalla 

n atura o dal caso o da alcuna dell'arti predette, ma non da quella 

m edesima natura, né da quel medesimo caso, né da quella me

desima a rte, dalla qual la materia tratta fusse. l quale artificio 

non m no che alla materia Cicerone h a dato nome or di materia, 

21 
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or di cosa, ì come manife tamente appare nel econdo De ora
tore (n g) 1 : 

Ad probandum autem duplex est oratori subjecta materies; una rerum 
[41 earum, quae non excol!gitantur ab orator , sed in re proposita ratione tractan

tur, ut tabulae, testimonia, pacta & reliqua, quae non ab oratore pariuntur 
sed ad oratorem a causa atque a reis deferuntur; altera est quae tota in dispu
tatione & in argumentatione oratoris collocata e t. Ita in uperiore genere de 
tractandi argumenti , in hoc autem etiam de inveniendi cogitandum est. 

E sì come Ciceron diede nel predetto luogo ad amendue il nome 
di materia, cosi nel terzo De oratore, alla materia diede il nome 
di cosa (151) 2 : 

Apparatu nobis est opu , & rebu exquisiti undique & collectis, accer iti , 
ompor tatis , ut tibi Caesar faciendum est ad annum, ut ego in aedilitate labo

ravi, quod quotidianis & vernaculis sati facere me pos e buie populo non pu
tabam. 

E per mostrar che appres o la materia et appres ·o l'artificio 
- che è quasi s conda materia - veniva a ncor la parola, aggiunse: 
<« erborum eligendorum & collocandorum & concludendorurn fa
cilis est vel ratio, vel sine ratione ipsa exercitatio >>. Ma quelle 
due parole << facilis ratio >> rnovono dubio, imperò che né facilità, 
né ragione dice altrove esser nelle parole. Non facilità, perché 
pur nel terzo ha la ciato scritte queste parole (145) 3 : << Aliquanto 
me maior in verbis quam in sententiis eligendis labor & cura tor
quet, verentem ne si paulo obsoletior fuerit oratio, non digna 

[4v] expectatione & silentio fuisse videatur >>. Né anco Il ragione dice 
essere nelle parole nel libro De claris oratoribus (18 ) 4 : 

olum quidem, inquit ille, & quasi fundamentum oratori vid elocutionem 
emendatam, & latinam, cuius penes quos lau adhuc fuerit, non fuit rationi , 
aut cientiae, sed qua i bonae consuetudini . 

E chiama la locuzione suolo e fondamento come nel terzo dell 'Ora
tore (156) 5 : << erum hoc quasi olum quoddam atque funda
rnentum e t v rborum usus & copia bonorum >>. 1\1a s1 come nelle 
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due materi mo tre da Cicerone l'una viene all'oratore e l 'altra 

nasce dall'artificio d ll 'oratore, co ì nelle parole una parte è nella 

qua le non è la ragione, ma la con uetudine tenuta dagli auttori, 

l'altra, perché na ce dall'arte dell'oratore, è regolata dalla ra

gione; per la quale co a alle predette parole oggi unse que t e: 

« ed quid ip e aed ificet orator & in quo adiunga t artem , id e e 

a nobi quaer ndum atque explicandum videtur )). Et in quel 

De claris oratoribus (r ) di e 6 : << ae ar autcm rationem adh ibens 

consuetudin m vitiosam & corruptam pura & incorrupta con-

uetudine emendat. ,> 

~ondimeno, perciò che in questo trattato io non intendo 

parlar se non d lla materia, ri serverò le a ltre due parti a due 

altre fatiche che a que ta (se a Vostra E ccell nzia piacerà) se

gu iranno. Con l 'aiu to adunque d'Iddio disputaremo d ella materia 

. ola, di quella dico che non è partorita da ll 'eloq uente, ma viene 

a Il lui per chiedergli ancor quel benefi cio che es o darle può con [5) 

l'artificio suo. E se talor m scolerò cose pertinenti all'artificio, 

non fa rò per tra ttar in questa parte d 'e o artificio, ma per far 

la materia più palese. Il perché, a lendo io primiero per que t.o 

erto e difficil monte non segnato da entiero alcuno, mo trerò 

la materia che viene ali 'eloquente non venire e non dalle tre parti 

dette di sopra, cioè o dalla pura natura o dal caso o da alcuna 

d elle arti onora te o manuali, non a ltra mentc che talor anco l' ar

tificio. Poi farò veder quando la materia non passionata e quando 

piglia una più pa ioni, e come la pa ione t a lor divenga materia ; 

appres o come la possiamo trovar negli a uttori, quando ancor 

da molte qualità na costa e coperta fus e, e ancor quando può 

er chiamata a più capi . Il che fatto, diremo dove ella è e (per 

così dir ) olitaria c dove accompagnata, e, qu ello che è il più, 

d el numero d ll materie, e con eguentemente p erché la materia 

d ee tenere il primo luogo, l'artificio il econdo, la parola il t erzo. 

_-\!l'ultimo, brevemente per l'auttorità di Ciceron e si darà la le

zione d elle materie. 

E ri pigliando la prima delle p repo te n l primo loco, dico 

che la mat ria, la qual pu ò mini trar all'eloquente la natura, 

a rebbe qualunque co a di quelle che n l uo grande grembo 
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v nn ro nella cr azione del mondo, come i ieli eguiti dal tempo 
[sv] dal loco, gli el men jj t i, le pietre, le piant , i bruti imperfetti, 

i bruti perfetti, l'uomo interiore et esteriore . crivendo adunque 
lo loqu nte di alcuna delle predette nel modo che Dio o la na
tura l'av s e fatta, e non ancor l'ar te, si potrebbe dir co ì fatta 
materia es r mini trata all'eloquente dalla natura. 1a se a l
l'eloquente fu ero apportate co e pertinenti ad alcuna cau a ci-

il , o ad alcuno r o p r alcuno omicidio o furto, p rciò che dette 
co non furono fatte da Dio né dalla natura sua mini tra, ma 
sogliono v nire dal ca o, ragione olmente i direbbe che dal ca o 
gli fussero me se davanti; e di questo solo membro fece di sopra 
menzion Cicerone in quelle parole: << Quae non ab oratore 
pariuntur, ed ad oratorem a causa atque a rei 
Né ci d bbiamo la ciar confonder dalla icinità. 
mentre, per grazia di es empio, l'altrui morte cade 

deferuntur >>. 

Imperò che 
sotto lo stil 

dello scrittore, es o dee considerare s ella è naturale o violenta; 
che e natura! fu e, qual fu quella di Anchi e appresso irgilio, 
la dovrebbe riconoscer dalla natura; ma se fuss violenta qual 
fu quella di Dafne, di Mi eno, di Eurialo, di iso e di molti altri, 
dovr bb dir av rla avuta dal caso. é po iamo noi dir il me
de imo d l nascimento, il quale nel vero non può esser se non 
naturale, qual venne alla penna di irgilio mentre era p er com
porre l'egloga che scris a Pollione. È il vero che ancor vive una 

[6] persona nobilissima, dot jj tissima e di santi imi co turni ornata, 
la qual, benché vergognosamente, pur confessa aver p r arti
ficio di lambicchi e di altri istromenti accommodati all'opera già 
piu anni aver prodotto un bambino il qual, come prima venne 
alla luce, fu abbandonato d alla vita. Il eh co ì fu e, e che 
uno eloquente scriver ne vole se, avrebbe a riconoscere il na
scimento dall'arte di colui, a cui non mancano testimoni i quali 
arditamente affermano a ver veduto quanto ho detto. 

Adunque, quando io dissi alcune cose poter esser porte a l
l'eloquente dall'arte, non intendeva io allora dell' arte sua mede
sima, pertinente cioè allo eloqu nt , ma di alcuna art d'in
gegno o di mano. E l arti d'ingegno che possono apparecchiar 
materia all'eloquente sono tutte le speculati e facultà e tutte le 
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arti nobili; ma quell e d i ma no on 

m a i loro effetti. Il perché dicia mo 

t ettura , ma il già fatto ed ificio la 

non pur le a rti mccaniche 

tal e ser non pur l 'archi

naYe. E quando F ilone a r-

chitett o parlò agli Atenie i dell 'armament ario, l 'arte ua a llor gli 

fu m ateri a. Or, qu an tunque l 'inten o mio non sia el i trattar al 

presente d ell'artific io ch e ha in costume lo eloquente dare alla 

materi a, nond imeno, per far m eglio vedere in ch e sia egl i dif

ferente d alla materia, poiché scano dai mede imi prinCipu ma 

n on in un t empo medesimo né nel m ede imo modo, non sarà 

p er aventu ra inutil di farne alcuna parola, che co ì spero destar 

n el virt uoso p etto eli Vostra E cellen zia qu ello a rei nte d e iderio 

che Il m erita la digni tà d ·l detto ar tificio per esser unico ist rumcn to (6v] 

d ella eloquenza; p erché e o olo può apr ir largamente tutte le 

v ie a lla invenzione, a lla disposizione et a ll a t rattazione. 

Dico adunque che per li tre medesim i p rincipii l' a rt ificio pu ò 

alcuna volta porger beneficio a ll 'offerta materi a per li quali essa 

i offer e a ll' eloquent , cioè per quel d ella natura, per qu el del 

caso e per quel di a lcuna delle arti. Ma la diff renza è che le m a

t erie escon fuori dalli eletti tre principii sempre senza mezzo al

cuno, e prima non fu s ero st a t e tra ttate da altrui ; ma l'a rti

ficio , quando esce dall'uno d ei pred etti p rincipii , u cir non può 

se non p r mezzo el i alcuno d ei fonti t opici. Dis i << qu ando esce 

dall'uno d ei d etti t r principii )), p er ché può ancor altramente 

venire a l commodo della materia, ma sempre h a bisogno di alcun 

m ezzo. Sia propo to nel mezzo che alcu n voglia . criver della fra 

gilità d ella umana \'ita; certo, se ben ri auarda remo, la materia 

è t almente naturale che d a a ltro prin cipio venir non può che 

d alla natura; imperò che le cose che vengono a ll a fattura d ell ' uomo 

ono naturali e non possono p er la mistion dei ontrari star lungo 

t emp in iem . È tra loro a ncor que ta notabil d ifferenza, che 

la m ateri a è talm ente d estinata all'una d lle tre pred ette radici, 

eh in altro tronco la m ed esima non potrebbe e ere in erta già 

mai . l\'Ia l' a rtificio d'intorno ad una istes a m ateria può talor e 

fiorir e far frutto secon li do il nostro a rbitrio sopra il tronco eli (7] 

due t an ca di tre. Le mie parole suona no che la materia del

l 'uma na cadu cità è ta lm ente d e tinata non p ure alla na tura ma 
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alla natura ua, che altro principio che quel che la sua propna 
natura non la potrebbe all'eloquente ministrar ; nel mede imo 
principio s rebbe la ciata diffinita, mostra e trattata dal filo-
ofo e dal medico, i quali dalle cagioni non lontanano gr effetti 

già mai. Ma l 'eloquente, che vuol ancor porger dilettazione 
altra passione, abbandonarebbe più tosto la filosofica, severa e 
s ttil ragione, spe se olte lontana dalla intelligenza degli a col
tanti o dei lettori, che il loco il quale gli potes e aprir la via a 
muover gli animi dei predetti . 

Or, perché una iste sa materia può es er trattata dall'arti
ficio dell'oratore e del poeta, vedremo con quale artificio l'avrà 
trattata eia cun di loro, de ' quali l'uno ama ancor più la dilet
tazione che l'altro. Ma ia ostra Eccellenzia, prego, alla lezione 
di questa parte non meno icina con l'animo che con ali orecchi. 

irgilio, altissimo poeta, poi che vid l'umana caducità es er a 
lui dalla natura off r a, dalla qual natura propria quantunque 
cono ce se proceder es a caducità, conobbe nondimeno se nel 
poema l'ave se nel tato uo raccolta, che e o poema non avrebbe 
ritenuto né dignità, né dilettazione, né anco mi erazione. Il perché 

[7v] tutto i ri ·ol e alli fonti topici, dalli quali non pur gli ar ll gomenti 
ma quasi tutte le invenzioni di tutti gli artificii per irrigar la 
eloquenza cleri ano; egiunto a quel che chiamiamo a simili, core 
col p n i ero per tu t t e le al tre co e dalla n a tura prodotte per veder, 
poiché la off rta materia era troppo severa, se potesse t rovar 
cosa che bella fu se in vista (qual è la vita nostra) ma in breve 
caduca, della qual seri endo, chi leggesse pote e subito cogliere 
tal esser la vita umana. Venuta adunque a lu i la rosa per la 
mente, giudicò che l'artificio che porgeva il loco a simili arebbe 
alla proposta co a molto accommodato; per virtù del quale fece 
quella divina legia la qual, benché abbia la in crizion <<De ro a>> 7

, 

nondimeno veramente la devrebbe av r <<Della umana caducità>>. 
Nella quale elegia per la similitudine della rosa ci conduce con 
maraviglioso artifi io a metterei davanti il pensiero la brevità 
della vita no tra, ancor eh b ila pares e come la ro a; imperò 
che facendo co' ver i uoi a poco a poco languir la ro a, veglia 
la mente a maggior co a e tacitamente le propone la no tra ca-
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ducità, d ella q uale no n fa aperta me nzione e non ne ' due ultimi 

\"Cf l: 

Collige ,·irgo ro,as, dum fto - novu & no,·a pubes . 
Et mcrnor esto aevum sic p rope rare tuum. 

Tutto ad unq ue l 'artificio fu nell 'abbandonar la propo ta ma 

t eria u la ua na tu ra ! r adice poiché t roppo severa la vedea 

da l poema lontana. -é pu r artificio fu nell 'abbandonarla, ma nel 

tra t ll t a rne una omiglia nte sopra un'altra rad ice pur naturale, [SJ 

per mezzo d l loco della similitudine, tan to piena di d ilettazione 

e di mi eraz ione che ben si \·ed e che Ila è più al poema che a lla 

orazione accommodata , e t a nto pi ena di disegni d ella nos t ra fra

gili tà, che enza fa rne menzione la dipingono. È il Yero che nel

l' undecimo d ei fa t ti di Enea r itiene nella tratta zione per im ili

tucline ancor la cosa a im iglia ta, imperò che accompagna col 

fior la nguen te a ncor il g ioYa ne ucciso, così 8 : 

Qualem virgineo demessum pollice florem 
S u molli violae , eu lan guentis hyac in thi, 
Cui neque fu lgor adhuc, nec dum sua forma rece s it, 
Xon iam ma ter alit tellu , vire. que ministrat. 

Co il P etra rca 9 : 

Come fior colto langue, 
Lieta si dipartìo, non che . icura. 

Il qua l P etra rca , imitando per av ntura uno cota l accenna

mento eh io m ostrerò di icerone, abbandonò pa rimente la se

Yera m a teria d ella caducità d ella uma na vi ta sopra la sua radice 

natìa e t u tto i diede a farla sen t ire a lt rove. Né fece come Vir

gilio, il q ua le, se a bbando nò la mat eri a nella sua p ropria forma là 

dove ella n acqu , tra ttò nondimeno la ua similitucline sopra 

un 'altra cosa che v eniva pa rimente d alla natura . Anzi il P etrarca, 

la c ia ndo la d etta m a t eria a l suo loco n a turale, la fa veder più 

pien a el i compassione, non in altra cosa di natura consimile, ma 

n ella s imilitudine Il d ella nave, che è effetto p ertinente a cl a rte [Sv] 
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ignobile. Et invero e la ro a appar b Ila tra le co e naturali e 
se mette pi tà per il uo ubito languire, che diremo della na e, 
che vien dall'arte? Questa veramente olcando il mare tranquillo 
a piena vela, mentre l'aer è ereno, diletta tanto quanto altra 
cosa dilettevole. Et anche e ubito fu e as alita dal furor d ' 
venti e p rcossa in alcuno coglio, tanto muove in noi maggior 
dolore quanto nella bellezza, nel cor o e nella rottura sua ci mette 
davanti un'altra co a ancora, cioè la vita umana a lei simile. 
Vediamo adunque il Petrarca 10 : 

Todi per alto mar idi una nave 
Con le sarte di seta e d'or la vela, 
Tutta d'avorio e d'ebeno cont ta, 
E 'l mar tranquillo e l'aura ra oave, 
E ' l ciel, qual è e nulla nube il \ela; 

lla carca di ricca merce one ta: 
Poi repente tempe ta 
Orientai turbò i l'aere e l'ond 
Che la nave percos e ad uno co lio. 
O che grave cordoglio! 
Breve ora oppres e e poco pazio a cond 
L'alte ricchezze a null'altre econde. 

E tutte l stanze della detta canzone, eh ono ei, ono fabri
cate sopra la natura, fuori che qu ta stanza, la quale ha pre a 
la imilitudine della cosa pertinente ad arte. Appres o, tutte sono 

[9] trattate p r artificiosa similitudine, enza far aperto motto Il d ila 
vicina caducità della sua donna, fuori che l'ultima ad imitazione 
forse di irgilio, nella quale abbandona la similitudine e leva 
tutto il velame. 

E perché non ngo ora a qu ta impre a come interpret , 
lascerò la signifi.cazione di molte cose messe n lla proposta stanza, 
e sol dirò che 'l percoter nel scoglio dà egno che la morte d lla 
sua donna dovea e er violenta e nel mezzo del corso della vita 
sua. Tanto ho detto sol per far fede che 'l trarca prese la imi
litudine d ila nave da qu l picciolo accennamento per aventura 
che diede icerone nella morte di Lucio Cra o, tutto tolto dalla 
navale 11 : <<O fallac m hominum spem fragilemque fortunam, & 
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inane nostra contentione , quae in medio patio aepe frangun
tur & corruunt, - ante in ipso cursu obruuntur, quam portum 

conspicere potucrint ~>. E così come Yirgilio per tentar tutte le 
v1e ncll'undecimo mes e ancor con la imilitudine del fiore il co

lor dell'ucciso gio"ane, co ì il Petrarca in una sestina non pur 
mette la imilitudine della nave, ma ancor la Yita nostra a si

miglia ta, co ì 12 : 

Chi è fermato di menar sua \"ita 
Su per l'onde fallaci e per li scoali 
Scevro da morte con un pie io! legno, 
i\on può molto lo n tan e se r dal fine: 
Però sa rebbe da ritrar i in porto 
.:'11entre al governo ancor rede la vela. 

E con questa sestina vien quel sonetto 13 : 

Pa sa la nave mia colma d'oblio, Il 

et altri suoi detti; i quali, benché il P etra rca abbia fatto sentir (gvJ 

piacevoli, pur per l'accennamento di Cicerone po iamo giudicar 

che ancor alla orazione potrebbono esser accommodati, perché 
tanto sentono della gravità quanto qu lli della rosa o del fior 

sentono della dolcezza, più del poema amica. 
Ma maggior gravità porta ancor quell 'artificio di Servio Sul

pizio d'intorno pur all'umana fragilità, quell'artificio, dico, che 

senza abbandonar la materia che tien di vicino, spiega le ricchezze 

sue sopra città e castella, che ono effetti dell'arte edificatoria 
per m zzo di quelli lochi topici a maiori t a minori 14 : 

Ex A ia rediens cum ab Aegina l\legaram versus navigarem, coepi egomet 
regione circumcirca prospicere, po t me erat Aegina, ante :\fegara: dextra Pi
raeeu , sinistra Corinthus: quae oppida quodam tempore fiorentissima fuerunt, 
mmc pro tra t a & diru t a an te oculo iacen t. Coepi egomet mecum si c cogitare: 
Hem, non homunculi indignamur, i quis nostrum interiit aut oc i us e t, quo
rum vita brevior e e de be t: eu m uno loco tot oppidum cada vera proiecta 
iareant? Vi ne tu t en ·i cohibere & memini se hominem te esse natum? 
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Abbiamo detto dell'artificio che può esser tratto dalla natura 
e da alcuna delle arti per m zzo di alcun dei fonti topici; et anco 
non è tralasciato quel h suoi venir dal ca iamo stati bene 

fio) attenti. Imp rò che se la morte violenta, si come so ll pra di i, è 
dal ca o, e eh n 11' s empio delia nave p reo a nello scoglio 
sia stata mostra, segue che abbiamo ancor tacitamente atisfatto 
al caso. é cosa incon enevole che uno iste o artificio ia pro
dotto da alcuna dell arti dal ca o in ieme, ì come né anco 
che uno argom nto na ca da più lochi ad un t mpo. Et invero, 
e que to fu se il luo<Yo da trattar l'artificio, darei molti e empi 

non pur del ca o, ma di co e ancor più nobili pertinenti a lui. 
Per la qual cosa il tutto ri ervaremo al suo trattato, salvo che per 
far ben cono c r la materia, diremo ancor que to: che quantun
que l'artificio non sia sempre levato dalla natura, dal caso o da 
alcuna delle arti diver e da quell dalle quali vi ne la materia 
alla penna per mezzo, cioè de' fonti topici, nondim no in qua
lunque ancor altro modo l'artificio i parte dall' loquente al bene
ficio della materia, non i può unir con lei senza il mezzo di qual
che cosa ancor lontana dai fonti topici; il che non fa la materia, 
la qual sempre iene a ll' loquente enza alcuno mezzano, ma qual 
o la natura o 'l ca o o alcun'arte l'ha prodotta. E p r vero dir, 
p r qual artificioso m zzo vennero sotto lo stil di Platone e di 
Aristotile molt materie pertinenti alla natura, che per lo adietro 
non furon trattate già mai? p r qual mezzo di artificio la cau a 

[1ov) Pro Il Milone, Pro Sex. R oscio, Pro Quintio et altre simili, che 
dal caso processero, i raccommandarono alla loquenzia di Cice
rone? per qual finalm n te mezzo di retorica, l'armamentario che 
venne dall'arte di Filone, il qual fu ancor loquente, si diede 
ancor ad esser in At ne materia, d ila qual ilone av agli 
Ateniesi eloquentemente a parlare? Et es i che delle d tt materie 
scrissero o parlarono, ne scriss ro o parlarono senza la ciarle da 
parte e senza mo trar di parlar di altra co a, b nch' consimile; 
anzi, mentre sopra la p nna o sopra la lin<Yua la rice ettono per 
mezzo di alcuna d ile pas ioni o di alcun metodo o di altra cosa 
che al suo loco diremo, l'artificio aggiun ero. Potrebbono bene 
i campi et altre co p rtinenti all'a!rricoltura, quando v nnero 
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otto lo til di Virailio , aver por tato con esso loro alcun mezzo, 

cioè alcun commodo di eloquenza, perché furon prima trattati elo
quentemente da E iodo c, come alcuni dicono, molto più ampia
mente da :\icandro. 

Né arei o o di Yenir tanto avanti, s , non pur per le ossen·a

zioni dagli approbati auttori trattate, ma per quell 'u o, che io 

talor loro aggiungo, non ave i trovat o tar così il fatto . o ben 
che non è caduta dalla memoria dell 'Eccellenzia Vostra q uella 

composizione, a ncor che mal poli ta, che io feci poco da poi che 
e a fu levata alla ignoria di Ferrara 15 . La materia adunque 

che fu <<Venuta di Don Ercole Il nella ignoria d i Ferrara,>, an- [rr 

cor ch e da l ca o m i fus e portata, potea nondimeno venir a me 

o t rattata già nel uo uni \·er ale da alcun nob ile antico, o non 

t rattat a. e già tratta ta, io m i poteva a q uelle parti del p rim iero 
a r tificio commetter che mi fu ero paru te convenevoli; e mi sa

rebbono ben state, com e ben furono, mezzane a lla indagazione 

d i q uell 'art ific io che da me poteva venire. E perché t utte le mat rie 
che ci vengono davanti da es er trattate da noi, vengono con le 

circo tanzie di per one, d i luoghi, d i t mpi e d i co e simili , non 
poteva q uella che io a la ude di Vostra E ccellenzia mi proposi 

venir altramente; imp rciò che e endo la ua universal q uest a 
<< Venuta in ignoria ,>, egue che dovendola applicar io a lla par

ticola r di Vostra Eccellenzia, io fu si tenu to a met terle d 'intorno 
qu t e circo tanze, <<Don Ercole, Ferra ra,>, per le quali la materia 

p art icola r fu se questa: <<Venu ta d i D on E rcole nella Signoria 

di F erra ra •>. 
Or, che dovea far io? Dovca primiera mente, come feci, veder 

se negli ord ini m iei t rovava alcuno a rti ficio ridotto a ll 'uni ver-
sa l , il q ua l mi pote se mostra r il camino a lla t ra ttazione di que-

sta materia part icola re; se ne ave i t rovato più di uno, qua l
men te io trovai, mio o ffi.cio ra di corr r subito a lla parti colar 

ma ter ia e con idera r b n le Il circon tanze sue, t ira r da ll 'alt zza (u uJ 

quel l'art ificio univer a le che p iù fu s e stato accommodato al nome 

d ella p r ·ona, d elloco delle a lt re circon tanze, e t unirlo talmente 
con q uelle e quell con lui , che dell 'universal artificio e della pa r

ticola r materia av sse a riu eire un corpo solo, pieno di corri-
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spondenze. Perché io mi ricordava a er letto in Galeno n l li
bretto De optima electione scritto a Trasibulo, le particolari cagioni 
o le infermità che dir ogliamo, e non la communità in quanto 
communità, dar indizio delle cose utili 16 . P rché veramente così 
come non i d e dar la medicina appre a nella sua communità 

[Erra tum alla rig II del disegno; da leggersi: t nel ci elo, o nella sua venuta t.] 

[12] 
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in quanto communità alla infermità di un particolare se in quelle [ IluJ 

non con entono tutte le circo tanze dell'infermo (nel numero 

delle quali vengono que te: la cagione, il loco paziente, l 'et à, i 
co tumi, le grandezze e picciolezze degli accidenti, la na tura , le 
stacrioni c le regioni), così non dobbiamo applicar un 'artificio 

fa tto univer a ie, in quanto uni\·crsale, ad alcuna particolar ma 

teria se prima non vcggiamo con le circo t anze di qu llo s o 
confar i po sa . Et acciò che l'alto spirito dcll'Ecccllenzia Yo tra 
abbia commodità di con iderare a lmeno uno d gli artifici miei, 

io le m etterò da\·anti dc critto quello che io alla particolar materia 

della sua esaltazion applicai. Il 
Il primo artificio adunque et anco il secondo sen ·ono a tre [12u] 

maniere di venute, ad altrettante pre nze, ad altrettante par-

tite, t ad a ltrettante l ntananzc, et alla benignità che la per
sona degna può mostrare con la ua pre enza et a nco alla ira et 

allo sdegno. La prima, adunque, delle venute è quella che facciamo 
con la vita in questo mondo, c questa chiamiamo altram nte 

nascimento, et ha per eguaci la p re enza con la vita ; perché da 

poi che la persona è nata, è fatta presente a noi, che ì come il 
nascimento era nel moto, così la pre enza è nello stato. Qu ste 

due tra ttò Virgilio nel na cimento del fanciullo celebrato nell'egloga 
scritta a PoUione, per la virtù del loco a simili, pigliando la simi

litudine del ole com cagione, e le co e che consegueno e i aggiun
gono alla venuta et alla pr senza del sole, facendoci vedere una 

gran p ezie non pur della prima\·era, ma dell'aurea età. La qual 
egloga p er esser lungc , io non sottoscriverò . 

lle predette due, grande ornamento aggiunse il Petrarca 
nella canzon << T acer non pos o )) 17 : 

Il dì che co tei nacque, eran le stelle 
Che producon fra noi felici effe tti, 
In luoghi alti et eletti 
L'una con l' altra con amor converse: 
\ 'enere e 'l padre con benigni a petti 
Tenean le parti signorili e belle, 
E le luci empie e felle Il 
Qua i in tutto del ciel eran clisper e. 
Il sol mai più bel giorno non ape r e. 

(IJ) 
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L'aere e la terra 'ali grava, l acque 
Per lo mar avean pace, e per li fiumi. 

E dalla medesima imilitudine e dalli m d trnt con eguenti et 

aggiunti poco sotto celebrò la pr nz d p il nascimento con 
questi versi: 

Et or carpone, or con tremante pa o, 
Legno, a qua, terra, o sa o 

erde facea, chiara, oa e, e l' rba 
Con le palm e coi piè fresca up rba, 
E fiorir o' begli occhi le campagne, 
E t acquetar i venti le tempe te 
Con voci ancor non pre te 
Di lingua che dal latte i _ ompagn 
Chiaro mo trando al mondo sordo ci co 
Quanto lume d l ciel fu e già eco. 

Alle pr d ette due, cioè alla v nuta con la ita, la quale il 
nascimento, et alla pre enza con la vi a dopo il na cim nto, e
gueno due che loro si oppongono, cioè la partita con la vita, che 
è la morte, e la lontananza con la vita, la qual mostriamo e ser 
mentre scriviamo i alcuna anima che fusse già in i lo, le quali 
non altramente che le prec denti con l'aiuto della imilitudine 
del sole e degli altri fonti topici e ri plendono e con soave mor
morio corrono. Veggiamo nella morte di Dafni di e ar , rr

gilio aver usato que to ocabolo c extinc u >>, co ì come ciascun 
[x3v) di loro fusse Il tato in vita un ole al mondo 18 : 

Extinctum n mphae rudeli fun re Daphnim 
Flebant. 

Ma maraviglioso è l' <( e -tincto >> nella fin del primo della Geor
gica, perché dimo tra che 'l sol celeste veggendo pento il ol ter
r no i mette opra il capo un elo ferrugineo; il p rché due oli 
si veggono penti 1 9: 

Ille etiam extincto miseratus Cae are Roma m; 
Cum caput obscura nitidum ferrugin e texit, 
Impiaque aeternam timuerunt s ula noctem . 
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Il qual sen o se il P etrarca non rappre entù con quella forza che 

avrebbe potuto nel primo q uaternario del terzo onetto, ebbe 
rigua rdo alla debilità della presa materia, non pot nte o ten r 
sì grave pe o nel principio, a cui il rimanente non poteva corri-

pond re 20 : 

E ra il gorno eh 'a l ol si color aro 
Per la pietà de l _uo Fattor i rai . 

~fa p r mio giudicio neca nella morte di Scipione trovò mag-
gior danno nel ole che non fece Virgilio, imperò che di e: <( 11or

tuo Scipione o! e coelo cecid i t )> 21 ; né però il t rovato fu suo, e 
non il m odo di accommoda rlo a l 'altrui mort , perciò che Cice

r one u ò così fa tte parol nell a partita di Pompeo da Italia , ma 

disse (( d ecidit )) 22 ; la qu al mutazione dà indicio che la p artita con 
la vita, cioè morte, la partita di a lcun luogo b vono d 'un mede

simo gorgo. Né fu il P etrarca pegro nel sapere accommodar i Il 
a lle predette due invenzioni nella morte della sua donna 23 : [!4) 

Occhi miei, o cura to è il vo tro ole, 

e t altrove 24 : 

Di oJora to hai, morte, il più bel volto 
Ch e mai si Yide, e i più begl i oc hi spen ti. 

Così m più a ltri luoghi , dei quali è certo grande quello 25 : 

E 'l mondo rimaner enza il >' 11 0 solP. 

Lume degli o hi miei non è più mcco, 

(loco pre o David : (( Dereliquit me virtu mea, & lumen oculo

rum m eorum & ip um non c t mecum )>) 26 e nel bel sonetto 27 : 

Spirto felice che dolcem nte ... 
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con gran gentilezza colloco nel fine il cader d l sol 

Nel tuo partir, partl del mondo amore 
E orte ia, e ' l ol cadd dal i lo. 

Ma eh ess mpio daremo noi per la lontananza con la vita enza 

che ci partiamo dal sole? Alcuno certo h e dimostrer à l'anima della 

per ona amata nell lontananza ua pl nder come ole in cielo 2 : 

Occhi miei, o curato è 'l vostro ole, 
nzi è alito al cielo t ivi plende. 

Quella, che fu del secol no tro onore, 
Ora del ci l, che tutto orna e ri chiara. 

Dir mo mede imamente che la venuta in loco, a cui oppon 

partita da loco e pr enza in loco, [e] la lontananza da loco gentil

ment dimorano n ila similitudine del ole, nell'apparir nel! 

sparir; il che manife tamente i può compr nder p r la venuta 

di nere appre Lucr zio 29 : Il 

Te Dea te fugiunt enti, te nubila coeli 
Adventuque tuo tibi suavis daedala tellus 

ubmittit flore , tibi riden t aequora ponti, 
Pacatumque nitet diffu o lumine oelum; 

le quai tutte entenzie ono prese dagli effetti che fa nella prima

vera il sole. osì Virgilio imitando T eocrito 30 : 

Ar t ager itio moriens sitit aeri herba, 
Lib r pampineas in idit collibu umbras. 
Phyllidi adventu no trae nernu omne virebit, 
Iuppiter & laeto de cendet plurimu imbri. 

E perché il P etrarca p r la venuta e per la partita, p er la pre

senza e per la lontananza faces molte b li esercitazioni non i 
partendo d a l sole, come quelle in tre sonetti l 'un dopo l'altro or

dinati, de' quali il primo è a1: 

Quando dal proprio sito i rimove ... 
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ancor eh con qualche velo, perciò che per fa re il ter zo, nel quale 

fa menzion ancor d l sole cel stc, fece li due precedenti , nondi
meno quel loco è divino 32 : 

e 'l sol le\·ar i sguardo, 
e n t o il lume apparir che m 'innamora; 
e tramontarsi al tardo, 

Parmi \·eder quando i volg altro\'e, 
La ciando tenebro-o onde si move. 

K on m olto dis imilc da quello che p ertienc a lla pa rtita con la 
vita 33 : 

\ 'eggendo a' colli o cura notte intorno, Il 
Onde prendesti al ciel I 'ultimo , ·olo, 
E dove gli o chi t uoi olean far giorno. 

D lla qual parti ta la ciò nobile esercitazione \ irgilio ne' versi 

eh vanno avanti a lli mostri di sopra, pur imitando Teocrito, ne' 

qu ali a ncor la presenza ' ce lebrata, sì come ne ' p redetti la lon

t a nanza 34 : 

Sta nt & iuniperi & ca taneae birsutae, 
Strata iacen t pa im ua quaeq ue sub arbore poma, 
Omnia nunc rident, at i formosu Alcxi -
!\lontibus hi abeat vid ea e t fiumina icca. 

Ma facendo ritorno agli scritti d el P etrarca, dico che fra gli altri 

lochi d ove si tra tta della venuta e d ella partita, quello mt pare 

acconcio 35 : 

Fugge al vo tro apparire angoscia e noia, 
E nel \'O tro partir tornano in ieme. 

l'da quello è m a raviglioso per la pre enza 3 6 : 

2 2 

L 'atto d'ogn i gen til pietate adorno, 
E 'l dolce amaro lamentar ch'i' udi1·a, 
Facean dubiar se mor tai donna o diva , 
Fu se, che ' l ciel rasserena\'a in torno. 

[ rs] 
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Et anco quello che gli fa dolce compagnia, non porge minor mara
viglia 37 : 

Il ciel di vaghe e lucide faville 
S 'accende intorno, e 'n vi ta si rallegra 
D'e ser fatto seren da si b gli occhi. 

E per la lontananza, oltra quel che abbiamo mostro di Virgilio n ' 
versi << Aret ager », non sono da sprezzar quelli del P etrarca, eh 

[xsvJ non sì parto JJ no dal sole 38 : 

Raro un silenzio, un olitario orrore 
D'ombra a elva mai tanto mi pia ue; 
Se non che del mio ol troppo i p rde. 

E per trattar della lontananza di altrui non olamente po iamo 
dimostrar l'incommodo che ne seo-ue al loco nel qu al siamo noi, 
ma ancor il commodo che riceve il loco lonta no da noi dove la 
persona fussc, come fece il P etrarca 39 : 

Canzone, oltra quell 'alpe, 
Là dove i l cielo è più sereno e lieto, 
fi ri edrai opra un ruscel corrente. 

Et m qu el onetto che scnve al Rodano 4 0 : 

Vattene inanzi; il tuo cor o non frena 
é tanchezza né sonno, e pria che rendi 

Suo dritto al mar, fisso, u' si mo tra, attendi 
L 'erba più verde e l'aria più serena, 
lvi è quel nostro vivo e dolce sole 
Ch'adorna e 'nfi.ora la tua riva manca. 

E per questa m de ima via trovò altrove il Petrarca modo di 
m utar la maraviglia di una in altra co a, molto notabile. Imp rò 
che sì come Virgilio ha fatto ascender Dafni in cielo per il loco a 
consequentibus, et ab adiunctis fa che e o si mara viglia de le co 
di là su, così il Petrarca per li medesimi lochi finge che qu Ili di là 
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su prendono maraviglia di veder venire a loro anima 

et i versi di Virgilio son que ti 41 : Il 

Candidu insuetum miratur limen olympi 
Sub pedibusque videt nubes & ydera Daphni 

e questi del Petrarca 42 : 

Gli angeli eletti e l 'anime beate 
Cittadine del cielo, il primo giorno 
Che madonna passò, le furo in torno, 
Piene di maraviglia c di pieta te. 
- Ch e luce è qu sta, e qual noYa b ltate? 
Dicean tra lor, - percb'abi to ì adorno 
Dal mondo erran te a que. to alto . oggiorno 
Non ali mai in tutt a questa etate -. 
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bella; 

Ma perché non vengo io a m ostrar ornai per l'altrui composi

zioni che da lli m ed imi fonti po sa ancor venir acqua a lle piante 
che p erteno-ono alla venuta in signori a e alla sua opposta, et anco 

alla presenza in signoria et a qu ello che le si oppone? ~el vero io 

vengo al pr ente e dico che quantunqu il Petrarca face e quella 
bella canzone, « Spirto genti l >> a Cola R enzo m en t re fu eletto 

tribuno della plebe 43 , il qual magistrato in que' t empi era su
premo in Roma, nondimeno, perché consuma tutta la canzone 
in esor tazione, che è materia diversa da qu ella che pertiene a l ce

lebrar la cr azion d'un principe, oltra che il principato è perpe
tuo e 'l magistrato temporale, ella non ci può porgere alcuno 

aiuto n el n ostro int nto. fa consider a t a ben la egloga di Virgi- Il 

(16) 

lio a Pollion e, trovo che in quella non olam nte loda il nasci- [16v) 

mento del fanciu llo, ma ancor la signoria che allor t eneva Poi
lione, in que' versi 44 : 

Te duce, i qua manent sceleri vestigia no tri 
Irrita perpetua solvent formidine terras. 

App re so io trovo che egli celebra la ignoria n lla quale avea 
a venire il fanciullo, la qua l celebra zion n a ce nel più dagli effetti 

precedenti che arebbe il ole in una maraviglio a primavera, la 
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qual 1 ave e a cangiar in ecolo aureo; t 1 v r son que ti 
drizzati al fanciullo: 

et reliqua. 

Hin , ubi iam firmata \rirum te fecerit aeta 
Cedet & ip e mari vector, nec nautica pinu 
Mutabit merces, omnis feret omnia tellus, 

Ma che diremo della pre enza in signoria, cioè d gli fletti che 
nascono da c lui eh tien già g utilmente la ignoria? E che di
remo ancor della partita d'alcuna signoria? e della lontananza 
da quella? b nché queste due ultime pertengono non a q u ili che 
nascono prìncipi, ma a quelli che n lle republich entrano ne' 
magi trati poi n ' cono. Pur che diremo, non trovandosi ne' 
poeti alcuna trattazione? Io per me direi quel che dice Galeno 
nel predetto libretto De optima electione 45, che e endo alcuna 
infermità le cui cagioni non si conoscono, ono a tr tti i medici a 
traspor tarsi al imile, regolandolo nella lor mente per la simili-

[t7] tudine degli accid nti, ci dà que to e Il empio. Poniamo che 
alcuno sia morduto da quell'animale cx[f.L6ppooç, per il qual mordi
mento sia caduto nella infermità del flus o del sangu e. Quando 
non fu e nota la cagione al m dico, per la quale il morduto soste
nes e il detto flu o, dovrebbe porger quelli rimedi che si danno 
ai flu si del sangue per divisione. Per così fatta cagione i medici 
di Gnido i davano a curar qu lli che pativano ne' polmoni, tra
sportando i al simile. o ì diremo noi, i quali, poiché abbiamo nel 
gran c rchio, che <<gorgo>} il chiamiamo, tanta acqua che mini-
tra l'umido per tante maniere di venute, di pre enze, di partite, 

di lontananze; ancor che non troviamo quella che particolannente 
viene per bagnare il campo della partita e della lontananza perti
nente alla signoria, nondimeno, e vogliamo dir ancor eh gli op
po ti non ci pos ano mo trare la via di trattar la predetta mate
ria, dir alm n potr mo che li imili - cioè le pre enze, l partite 
c le lontananze pertinenti o alla vita o vero al loco - ci po ono 
al benefi io delle abbandonat imprestar i mod Ili. Apriamo, 
apriamo le porte l quali t engon chiusi i rivi, che v dremo l'acqua 
per ne una parte poterei mancare. 
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R esta che diciam o alcuna co a della benignità e dell 'ira che 
p uò mostra re il principe nella . ua ignoria . .l\Ia che fa bi ogno 
che in q uella io metta molte parole? \ Ted iamo solamente David, 

il qual volgendo il parlare a Dio, che ha la ianoria del tutto, di !I ce [r 7v] 

e per la benignità e lo degno 4 6
: 

Omiiia expectan t a te ut des illis cibum in terup re, dan t te illi colli ent, 
aperiente te manum tuam omnia implebuntu r bon ita e, aYertente au tem te 
faciem turbabun tur, aufere spiritum eorum, & defìci ent, & in pulverem reYer
tentur. Emitte spiritum tuum & reabuntur, & r novabi faciem terrae. 

I qua i lochi tutti po on v mr d alla similitudine d l sole e d ai 

consegu enti e t aggiunti pertin nti al sommo sole eh è D io. Le qu ai 

sen tenzie imitò il P etrarca in m olti lochi e m a imamentc in qu e-

t i versi 4 7 : 

.'\. pena ebb 'io q ue te parole ditte , 
Ch e ,·idi lampeggiar quel dole' r i o 
Ch'un ol fu già di mie virtu ti a ffl itt e. 

Era adunq ue la benignità della sua donna a gui a del sole, ch e 

solleva i fiori la nguidi et abbattuti dell 'umido della notte mentre 

si lasciava veder sereno, e di nuovo l'abba tea m entre i mostrava 

turba t a; il perché di se a ltrove 4 : 

E come Amor l o invi ta, 
Or ride, or pia nge, or teme, or s 'assecura, 
E 'l volto che lei segue ove ella il mena , 
Si tu rba e ra serena. 

I qu a1 sen 1 pert ngono a ciò che far p ot va la u a donna per la 

signoria che aveva in lui . 
Ma b n po siamo sentir che tutti i riv i ch ' io ho da to a gu t ar 

p rfino a qui , ancor ch e in differenti mat ri , nascono d a un sol 
gorgo per la sola simili tu dine; il qua l gorgo è sì ins cca bile, ch e a 

tutti Il senza m ancar m ai può bastar e. E t anto sia detto non già [r8J 

di tutt i gli arti:ficii che p otr bbono esser adopera ti nella tra tta

zione d Ile dett e m at eri , ma del primo propo t o. Or darò alcuno 
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e sempio di quell'artificio ch'io feci secondo. ico che irgilio 
nella quinta egloga, celebrando la deifìcazion di afni, tra le altr 
laudi mes e qu ta, che da poi che Dafni partì con la ita da qu -

o mondo, partirono ancora i dèi d ile arti di D afni, cioè et Apollo 
e P ale 4 9 : 

T u decu omne tuis, postquam te fata tuleruot, 
lp a Pales agros atque ip e reliquit Apollo. 

E dicendo et pollo e Pale e er partiti d alli campi, mo tra che 
Dafni era perito non pur n ll 'art che pertiene al pastore, m a ancor 
in quella che pertiene al poeta, come il Petrarca so: 

el tuo partir, parti del mondo amore 
E corte ia, 

co ì come amore cortesia fu sero iddii che partir si pote sero. 
Il che fecero avanti il Petrarca e Tibullo e irgilio, e molto prima 
ancor Teocrito. Tibullo adunque dice che e sendo partita la sua 
donna dalla città per andare alla villa, e Venere et Amore essere 
mede imamente andati in villa 51 : 

Rura tenent Coruine meam villaeque puellam, 
Ferreus e t eheu qui quis in urbe mane t. 

Ipsa Veou lato iam nunc migravit in agro , 
rbaque aratoris rustica discit Amor. 

E cosi dà ornamento al loco al qual andò la donna, nel modo 
ch'io dissi poco sopra aver fatto il Petrarca nel on tto, <<Gli 
angeli eletti e l 'anime beate>> s2 • Ma che dirò di irgilio? Anzi, 
che dirò di Teocrito, da cui prese il maraviglioso artificio irgilio? 
Imperò che cangiando solamente il n m di afni nel nome di 
Gallo, et alcuna altra co etta, co ì rappre entò i divini ersi di 
Teocri to 53 : 

Quae nemora, aut qui vos saltus babuere puellae 
Naiade ? indigno cum Gallus amore periret? 
N a m n eque Parnassi vobi iuga, nam n que Pindi 
UUa moraro fecere, neque Aoniae Aganippe . 
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Kon altramente adunque che e le muse fu ero dèe dice che erano 
partite da Parna o e dal Pindo, lochi sacri a s e mu e. 

Ma perché finge la loro partita da tutti que' lochi divini? 
Certo fa bi ogno che intendiamo uno antecedente, cioè che Gallo , 
grandis imo poeta, se ne era partito dalli m edesimi lochi so pinto 

dalla doglia pre a per Lycori ; ché già abbiamo detto e er genti
li simo a r ificio il dir nelle partite di alcuno che si diletti di alcuna 

arte, li dèi ancora di quell'arte esserne partiti; e l'oppo ito i di
rebbe nelle venute. E per la partita di Gallo da que' lochi sacri, 

i dee intender che Gallo occupato dal dolore non dava più ope li ra [19] 

a poemi. E non è minor il conseauente, anzi l'aagiunto topico del 

predetto antecedente; imperò che dicendo che le mu e non i la-
ciavano trovare in nes un dc' lochi a loro sacri, segue, anzi , ag

giung r vi s i può la prova. P rciò che i poeti, i qua li volendo 

comporre hanno in costume di chieder aiuto dalle mu e, non le 
sapeano trovar in alcun de' lochi pertinenti a loro, m entre do

mandavano la grazia loro. Co ì Tibullo, volendo mo trar che Apollo 

per esser innamorato era intento ad a ltra co a che agli oracoli, 
prova tal occupazione dagli aggiunti topici, perciò che quelli che 

avevano bisogno del suo re ponso ne ritornavano a casa enza 
averlo avuto; il che dava segno che Apollo era lontano dalli lochi 
uoi 54 : 

aepe duce trepidi petiere oracula rebus. 
Venit et e templi irrita turba domum. 

E poco sotto : 

Delo ubi n une Phoebe tua e t? ubi delphica Pytho? 
Kempe Amor in parva te iubet esse casa. 

E benché non si trovasse negli auttori alcuno essempio per le 

presenze e per le lontananze, unico rimedio sarebbe, come opra 
dissi, il trasportar i al imile. Ma dove vo io? Chi mi ha condotto 

a ragionar di que ti due artifici tanto, avendone massimamente io 

in altre mie fatiche altre volte non poco detto? Mi ha condotto 
non pur la materia universale <<Venuta in signoria>>, la quale è 
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[ xgv] applicabile a tutte le esaltazio li ni de ' principi di altri nelle ignorie, 
ma ancor quella particolar << enuta di on Ercole nella ignoria 
di F rrara >>, a ciò che \ostra Eccellenzia vegga il consiglio ch'io 
presi nella elezion dell'artificio. E benché iano più altri artificii, 
i quali d'intorno alla materia pred tta v nir pos ono, nondim no io 

di tutti ele si quelli due che san dentro del predetto gorgo, come 
più vicini e per così dire più applicabili. E se ben delli due pre
detti a me piacque maggiormente il primo che 'l secondo, non è 
per tutto ciò da dire che il secondo non abbia co a seco che con la 
d tta particolar materia non si potess confar . Imperò che se 
esso non porge altra invenzione che l'accompagnar con la venuta 
del signor nella signoria gl'iddii dell 'arte d'intorno alla qual si 
diletta il signore, certo Vostra Eccellenzia non solamente p r s er 
principe e per tener principato, che è la più bella arte che far si 
pos a, ba il ol per dio di quella, ma ancor per dilettarsi come fa 

di poesia. Perché non pure i prìncipi ma ancor i poeti in quanto 
poeti sono solari, banno Apolline, cioè il sole, p r dio della lor 
arte. Aggiugniamo che avendo ancor la milizia nelle mani, quando 
le piacerà non le è lontano Marte, che dio di qu ila. Et invero, 

(2o) e la composizion ch'io feci fosse stata lunga, avrei an ll cor intro
dotto in alcuna parte il secondo artificio . Ma non mi pot ndo 
stender in maggior circolo di quello che mi dava la legge di quat
tordici ver i, elessi il primo; e le circo tanze ne furon cagione, 
nel numero delle quali vengono queste << Don Ercole, Ferrara >> . 

E perché i poeti sempre, mentre parlano di alcuna città, si 
servono ancor del nome dei fiumi o de' monti vicini, sol che fu sero 
di alcuno nome, io aggiunsi per circostanza della detta materia il 
Po, fiume nobilissimo; il quale avesse a ripresentar i popoli sog
getti all'Altezza o tra. Considerando adunque io le dette circo
stanze tutte insiem , conobbi la maraviglio a corri pondenza tta 
loro, imperò che tutte insieme convenivano nel sole e nell'oro. 
Et incominciando dal nome di Vostra Eccellenzia, udiamo quel 
che dice Macra bio 55 : 

Sed nec Hercule a ub tantia oli alienu e t. Quippe Herculi ea oli e t 
pote tas, quae Immano generi virtutem ad imilitudinem prae tat D orum. 
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Xec e xi -; time .-\ lcumena apud Th eba Boeotia na tum solum, vel p rimum H cr
culem nuncupatum. Immo po t multos atque po~ t remo ille hac appellatione 
d i na t u es t bon oratusque hoc nomine, qui nimi fortitud ine meruit Dei nomen 
virtulem regenti , 

et reliqu.a . E p oco sotto : 

Et re v ra H erculem Solem Il e e \·el ex nomi ne claret. Hercules en im quid [2ov] 

aliud e t ni,; i heras, id es t aeri eleo ? quae porro a lia aeri s gloria e t, nisi Sol is 
illumi na tio? Cuiu - ree u profu ndita te piritu oc ulitur t nebra rum. 

Già ad unque abbiamo del nome di Vostra Eccellenzia per autto
rità di lVIacrobio la signifìcazione del sole ; il qual ole non è nel 

detto nome come d io d i alcun 'arte, ma come \ o t ra Eccellenzia 

fu se - i come è - il ole med esimo. perché il ole è pianeta 
che ha dominio sopra l 'oro, grande confac volezza hanno insieme. 

E l 'oro non olamente t rovaremo nelle corna date da Virgilio al 

Po, m a a ncor nel secolo che Vo tra EcceUenzia fa venire in Ferrara, 
diverso d al nome di lei, cioè dal ferro . Dis i l'oro trovarsi nelle 

corna, cioè nelle sponde d l P o, in qu Ile miche auree le quai, 

percosse dal sole , l 'oro rappre entano; perch é ancor Virgilio la

sciò seri tto 56 : 

Et gemina auratus taurino cornua vultu 
Eridanus. 

Travasi l'oro ancora in qu ella primavera ch e può fare il nascente 

sole, ma tale che abbia cangiata del tutto la qualità nel secolo 
aureo. Non lontana da que to proposito Virgilio in que' versi a 

Pollione nel nascimento del fanciullo 57
: 

Tu modo na centi puero, quo ferrea primum 
D inet, ac toto sur .,.et gen aurea mundo, 
Ca ta fave Lucina, tuus iam regnat Apollo. 

E dicendo che Apollo regna, dice regnar il Il sole auttor di quella [zx] 

età eh il nome prende da ll'oro; e sì come Virgilio disse la ferrea 
tà aver a mancare et a succeder l 'aurea , così io a sua imitazione, 
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benché occulta, dico eh tutta la parte ferrea che in Ferrara è 1 

cangierà per il suo nuovo ole in oro 5 : 

In forbito oro il ferro tuo ritorna. 

iene un'altra circo tanza. Imperò che ì come a Ferrara con
seguiva per circo tanza il Po, così al Po consegue per circo tanza 
il ci()'no amator delle acque sue; e al maraviglioso ole consegue 
la maraviglio a primavera, anzi il maraviglioso ecolo aureo negli 
ultimi ver i : 

Al fu1 de le ue tacite parole 
Ogni riva fiori, cantò ogni cigno, 
D'or i fe' il col, l'aria e l'acqua chiara. 

E per dar indizio che que to fusse principato, non signoria o magi
trato a tempo, n l primo terzetto è quella voce, << ognor 1>. 

« domator de' mo tri, o sol qui ole, 
L'onde ch'io volgo agli onor tuoi b nigno 
Ri guarda, e co' tuoi guardi ognor ri chiara &. 

Non essendo adunque ne una delle circostanze pred tte arte per
tinente alla grandezza vostra, non poteva venir cosi commodata
mente alla lor trattazione il secondo artificio, che piglia i dèi 
delle arti, come il primo che tutto dimora nella similitudine del 
sole nelli suoi effetti, ancor che esso abbia il sol per dio del prin-

[2Iv] cipato e Il d Ila po ia. Ma maggior onore ho dato a ostra Eccel
lcnzia facendovi, come ho detto, il sole istesso che se io avessi 
accompagnato il ol come dio dell'altissima arte vo tra, anzi di 
due, in que' versi dirizzati dal Po a Ferrara: 

• In forbito oro il ferro tuo ritorna • 
Par e dice e, c e 'n buoni i r i co turni, 

gli onor penti in più racce i lumi. 
Poi che 'l Sol novo in te regna e soggiorna. 
O domator de' mo tri, o sol qui Sole •· 
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:\Ia voglio ormai dar fine a q ue ta parte di artificio; perché e io 

Yoles i dir solamente tutta quella che appartiene al onetto di

cato all'Altezza Vo tra interamen e, avrei troppo da fare . ::\1a ne 

sia detto tanto per accender il belli imo spirito uo all'intelli

g nza di cose non vicine alla mente di tutti. 

Or col divin fayore ritornaremo alla materia, ché a a t Yagato 

abbiamo, ripi rrl iand ola nello tato univer a le . E dico, econdo la 

propo ta , la materia poter e er con iderata o enza passione o 

con passione. enza pa s ione la consid raremo mentre si p rese n

t erà tale all'eloquente quale il filo ofo porger la può, il qual la 

m inistra sempr e ignuda e priva d'ogni passione. Perché solo l 'elo

q uent , p oi che l'ha prc a, le può aggiugnere alcuna delle pas-

ioni, qual a rebbe l'a llegrezza, la tristezza, il de iderio, la spera nza, 

la di perazione, e le altre dottamente trattate da Aristot le nel 

econdo Ad T heodecten. Yeggia ll mo ben che 'l filo ofo volendo [zz J 

tra ttar di morte semplicemente apporterà la diffinizion della morte 

si ignuda che dentro di lei non mostra cosa forestiera; perché 

n ella di ffi. nizion non deono entrar cose stranier . Et è il filosofo 

imile al fabro facitor della spada, il qual ben far la sa, ma non la 

sa usare, e sola mente m ette nella spada tutto quello che i con

viene a lla u tanza e t a lla figura della pada. Ma l 'orator è quel 

p erito soldato che, fa tta ua la pada, e so le aggiugne qu ll 'arti

ficio di fu ori che alla spada è convenevole et accommodato. E 

s i come il soldato, secondo le div rse maniere d i giuochi, pu ò ac

commodar div rse gui e di artifici a lla pada che maneggiasse, 

co ì nel poter dcll 'eloq uente di accommoda r (lasciamo or gli 

a ltri artifici) alla materia diverse pa sioni . E per darne esscmpio, 

Yeggiamo che Virgilio trattando in una i tessa egloga in due lochi 

d ella mort e di Dafni , nel primo fa (per dir così) qualificata la detta 

morte con la tri tezza in que' versi 59 : 

Extinctum nymphae crudeli funere Daphnim 
Fleban t. 

K el s condo la fa passiona ta di allegrezza, m entre dice Dafni 

e ser già in cielo e deificato 60 : 

Candidus insuetum miratur lumen olympi. 
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lp i laetitia voce ad yd ra iactant 
lntonti monte , ip ae iam carmina rupe , 
lp a onant arbu ta : « Deu Deu ille Menalca &. Il 

[22v] (Loco di Lucrezio : << icendum st, us ille fuit Deus inclyte 
Memmi >>) 61 . Parimente si vedra la materia particolar, ch'io trattai 
nella esaltazione di Vo tra Ecc llenzia, si vedrà, dico, qualificata 
di letizia e di dilettazione ancora. Perché né il Po avrebbe 
dette quelle parole s nza dar gno di l tizia, né aureo secolo può 
venir senza dilettazione . 

Ma perché l'universal materia fu trattata avanti a me, gue 
che fusse trattata con pas ion , e cosi che la d tta passion fusse 
già rinchiusa nel detto artificio, ancor che per m ezzo della detta 
passione io lo accommodas i alla particolar materia. Né la pas
sione sola vien per commodo di fuori alla trattazione della materia, 
ma piu altre cose, da dir quando pr nd r mo a trattar pienamente 
d ll'artificio ; le quai tutte cose levano l' loquenza a quell 'altezza 
n lla qual tutti l'ammirano. Ma ritornando alla materia, dico che 
potendo a, come abbiamo veduto, venir nelle mani dell' lo
quente o passionata o non pa ionata, in due modi l 'eloquente 
la può os ervare: non passionata quando la pigliasse o dalla pura 
natura o dal caso o da alcuna delle arti , nelle quali viene il filo
sofo che la porge per la pura diffinizione, se egli non voles e esser 
ancora eloquente . E quando dico <<o dalla natura o dal ca o o 
da alcuna delle arti >>, intendo talmente che o per non esser stata 

[23] per lo adietro mai trattata, o per non piacerei la tra t Il tazione se 
l'auttor non fusse degno, ella sia lontana da ogni passione. Ma la 
materia sarebbe oss rvata con passione quando fus e colta dal
l'o servatore già trattata in alcun provato auttore . Ma come po~ 
t remo aggiugner del nostro artificio a quelle mat rie che lo aves
sero già preso d 'altrui? Dico che scrivendo noi in un'altra lingua, 
basterebbe per aventura talor solamente vestirle della t erza parte, 
h è po ta nella parola, e la materia fu e bre e non ci fus e 

all 'animo di rno trarci piu che traduttori. Né picciola laude sa
r bbe il poter contender con pari valor nella lezion d Ile ole 
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parole, la qual per openion di Ce are è dell 'eloquenza origine. :\Ia 
volendo nella mede ima lingua t rattar le già t rat ate materie 
da au ttor lodato, le circo tanzc delle particolar mater ie che alle 
no re mani verranno ci potranno far differenti. E co ì mo t re

r mo imitar l'an tico nella univer al mat ria nel suo artificio uni
ver a le, accommodato nondimeno e so a r tificio a lle circo tanze 

della par tico lar materi a, e le circo t a nze della particolar materia 
all 'artificio , nel q ual accommodam nto potremo mostrar la no t ra 

virt ù . Il che, come per m io giu d icio far i possa, apertament l 'ho 
mo t ro n l sonet o a lla gloria dell 'Eccellenzia \ o tra d ica to. 

)Jé pa erò qui l 'inganno di molti, i q uali non pensano che la 

im itazion ia po ta e non nelle parole, q ua i che uno in q ue ta 
lingua no n potes e imi tar Demo tene o Cicerone, Omero o \ ira i-

lio, e i eone dess eh li dotti aut ll tori pote er ess r imitati in [23v 

lingu a lon tan a da quella nella q uale cr i ero. Cer to non potreb-
bon d ire ch e nella proprietà della linaua med sima potc c e er in-

t e a la detta imita zione, ma nel solo a rt ificio che i volge intorno 
alle m a t erie e d'intorno a lle figure delle parole. Ma facendo ritorno 

a lla m a teria p a siona ta, dico che può prender t a lor una t a lor 
più d 'una passione. 1\Ia acciò che ella sia m eglio inte a, di co che 

gli a ntichi t ologi simbolici chia ma rono ma teria prima quella che 

può soggiacere a molte figure et a molti accidenti, e l 'intesero 
sotto la favola di Proteo il qu al si cangiava otto molte e va rie 

figure, riman ndo empr quel m edesimo nella medesima su tanza, 
o materi a che dir voglia mo; qual cera che sen za cangiar se mede

sima sotto diver e figure può successivamente p assare e mostrar 
nella fiaura di uomo o di cava llo, non nella sustanza o nella ma
t eria di cera il cang ia mento, La qual sempre sarebbe la med sima. 

Alla m a teri a adunque del Proteo o d Ila cera noi assimigliaremo 
la mat r ia che vuol t rattar l ' loquente; e la figura v aria, che la 

detta m at eri a del Prot eo o della cera può prender , diremo esser tale 
qu ale è l 'artificio . E p erché dell 'artificio la pa ione è la primiera, 

ì come a l suo Lu ogo vedremo, segue eh lla ia quella che per 
tutta o per la maggior parte d Ila ma teria i distenda. È il vero 

he non po ia mo nel Proteo o nella cera mostra r più di una figura 

per volta , m a successivamente o tutte o m olte. Il la avien che delle [241 
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pa sioni talor una sola e t alor più ad un tempo in una mede ima 
materia i t r ovino, ol che le dette pas ioni abbiano dep nd nza o 
ons gu nza, la qual dipendenza fa che più passioni in una qua i 

sola i rivolgano, quasi una ola faccia dimostrino per non dar 
indizio d'impo ibilità. Tali inv ro furono le due pa ioni che qua
lificano il sonetto ch'io feci nella esaltazion d ll'Eccellenzia \o
stra; delle quali, benché l'una sia l tizia, l'altra dilettazione, sepa
ratamente trattate da Ari totele, nondimeno perché né letizia 
può e ser se non di cose che dilettino, n' po iamo prend r diletta
zione e non di cose liet e, acconciam nt ambedue sotto qua i 
una mede ima apparenza di pas ione en tir i fanno. 

Ma per fare ancor meglio riconoscer quella materia che può 
cad r sotto ad una o v ro a più passioni, dico che il tutto po iamo 
ono cer nel ogetto che pre e il P etrar a. hi può dir che la m -

d sima donna, le mede ime parti ue, le mede ime cose beli e lo
d voli, non fu ero a lui m ateria d lla qual crivea, così nella vita 
della detta donna come in morte, ma otto divers pas ioni ? he 
più dirò? Non ci partendo dalla vita di lei, la medesima donna e 
le cose che a lei conseguivano or son trattate con la dilettazione, 
or con t rist ezza, che ono cont rarie pa ioni; con la dilettazion , 
mentre se gli mo tra a b nigna e pieto a, con tri tezza, mentre 
s gli parava davanti ira ta et orgoglio a; le quai mutazioni cadute 
in uno i tesso soggetto lo fec ro comporre, come gli med imo 
dice, <' in vario stile>>, di che i lamenta n l on tto 62 : Il 

L'arbor gen til, che forte amai molt'anni, 
~1entre i b i rami non m'ebber a sdegno, 
Fiorir face [va] il mio debile ingegno 
A la sua ombra, e cr cer negli affanni. 

Fece di dolce sé pietato l gno; 
I' rivol i i pensier tutti ad un egna, 
Che parlan empre d • lor tri ti danni. 

Et invero i poeti amorosi han sempre mostro l lor donne n gl'in
cominciamenti ess rsi da t a lor del tutto benigne; ma poi che i 
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conobbero aver degli amanti piena signoria, es er divenuti cru

deli. P erché dice ancor Ti bullo 63 : 

Semper ut indu ar blandos offe rs mihi vultus, 
Post t amen e mi ero tric:.ti - et a_p r, Amor. 

Et il P etrarca nel pnmo del T riornfo dell' .-l more 64
: 

:\fru ue to fanciullo, e fiero veglio, 

cioè man ueto nel cominciamento ma poi crud le . E co ì come in 

que to loco piglia la fanciullezza per principio e la vecchiezza 
p r il fine, così nella canzon << Ben mi crec.l a passar mio t empo 

omai >>, assomigliando le stagioni dell'anno alla umana età, piglia 

la primavera per il detto principio, inte o per la fanciullezza, e 

p iglia il verno per il fin e, compreso per la v cchi ezza 65 : 

Felice a an llo, alla penosa mandra 
.vii giacqui un tempo ; or a ll 'estremo famm e 
E fortuna e t amor pur come sole ; Il 
Co ì rose e viole [zs] 
H a primaver a, 'l verno ha ne\·c e ghiaccio. 

Et intende p r le ro e e per le vi ole quella benignità che la ua 
donna le mostrava sul cominciamento, il eh n lla m ede ima can

zone disse n ella precedente stanza: 

Gli occhi soa\·i , ond'io oglio a \·er ùta, 
De le divine lor alte bell ezze 
Furmi in su ' l cominciar tallto orte i. 

1\Ia per la neve e per il ghiaccio, che sono gli ffetti del verno, 
vuol che intendiamo gli fletti dell'amor sul fin , che sono e sdegni 

t ire et orgogli, j quali gli fecero rivolger i p ensier tutti ad un 
segno, che parlan s mpr de' lor tri ti danni, nella qual sent nza 

venn e in qu l ver o 66 : 

Ylai non vo' più can tar com'io sol a . 
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E benché abbia poco opra u ata qu ila parola < empre )) mentr 
e' disse: <<Che parlan sempre de' lor tristi danni)) 67 , e nel prin
cipio della di:fficillirna canzon quelle parole: <<Mai non vo' più 
cantar)), nondimeno, perfin che la sua donna vis e, pur dà a v -
dere in più lochi che la mutazion d ile dette passioni si face a, 
perché si legae nella econda canzone degli occhi 68 : 

Torto mi face il elo, 
E la man che ì pe so s'attraver a 
Fra 'l mio ommo diletto 
E gli occhi, onde dl e notte i rinver a 
Il gran de io per i fogar il petto, Il 
Che forma tien dal variato asp tto. 

Ma se esso pigliava varie pas ioni secondo la varietà del
l'aspetto che gli mostrava la sua donna, segue che ancor mo tras e 
tale lo tile, il qual pe s volte era ancor in dubio; il p erché 
disse in quel sonetto 69 : 

Que ta urnil fera, un cor di tigre o d'orsa, 
Che 'n vi ta umana e 'n forma d'ang l vene, 
In ri o e 'n pianto, fra paura e pen 
li rota si, ch'ogni mio tato inforsa. 

E nel primo t rzetto del mede imo : 

·on può più la virtù fragile e tanca 
Tante varietati ornai soffrire; 
Che 'n un punto arde, aaghiaccia, arro a e 'mbianca . 

D eli quali varietà fa apertissima menzione così nel eco n do della 
M orte, aggiugnendovi le cagioni che erano in lui medesimo 70 : 

Più di mille frate ira dipinse 
Il olto mio, ch'amor ardeva il core; 
Ma voglia, in me, ragion già mai non in e: 
Poi, e into ti vidi dal dolore, 
Drizzai in te gli occhi allor oavemente, 
Salvando la tua vita e ' l no tro onor 
E se fu pa ion troppo po ente, 
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E la fronte e la voce a aiutarti 
Mo- i, [e t] or timoro a et or dolente. 
Que ti fur t eco mie' inaegni e mie arti, 
Or benigne accoalienze et ora degni: Il 
Tu 'l sai, che n'hai cantato in molte parti. 
Ch'i ' vidi gli occh i tuoi talor l pregni 
Di lagrime, eh 'io dissi: c Que ti è cor o, 
A morte non l'aitando, i' veggio i egni •· 
AJlor providi d 'one to occorso. 
Talor ti Yidi t ali proni al fianco, 
Ch'i' di si: • Qui com·ien più duro moro •. 
Co ì caldo , vermiglio, fr eddo e bianco, 
Or tristo, or lie to insin qui t 'ho condut to 

a[ \·o, ond' io mi rallegro, benché stanco. 

353 

K ondimeno la tristezza che il P etrarca prese per la morte 

della sua donna fu in t anto maggior e nell 'animo e nello tile di 

q uella che l 'affiigeva nella v ita d ella detta donna, m entre ella si 

mostra \·a turbata, in quanto e sa tri t ezza non i poteva più can

a- ia r in letizia, ì come la ua donna d i morta in viva non i poteva 

cangiare. Adunqu , quantunque il P etra rca in vita della sua donna, 

p er gli orgogli e per le a ltre piacevoli turbazioni di lei, ave e 

composto d 'intorno a m aterie qualificate di dolore, pur muta ndosi 

essa spesse volte di orgogliosa in umile, ancor o mutava le ma

terie che tratta va di affanno in letizia ; ancor che con la pre a 

letizia egli sempre ritenesse o ver il timor di ricader nella tristezza 

primiera, o ver maggior e più cocente de id rio che la speranza 

a-li ace ndeva, d e' quali eia cuno non gli Il lasciava l 'animo del [z6u] 

tutto quieto . E del ritenuto timor fece quel sonetto 71 : 

23 

Se 'l dolce sguardo di costei m'ancide, 
E le soavi parolette accorte, 
E s 'Amor sopra me la fa l forte, 
Sol quando parla, o v r quando orride ; 
La o, che fia , e forse ella divide, 
O per mia colpa o per malvagia sorte, 
Gli occhi uoi da mercé, sì che di morte 
Là dov'or m 'assicura, allor mi sfide ? 
P rò s'i ' tremo, e vo col cor gelato, 
Qualor veggio cangiata sua figura, 
Questo temer d'antiche prove è nato. 
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F mina è co a mobil per natura; 
Ond'io so ben ch'un amoro o stato 
In cor di donna picciol tempo dura. 

Ho mostro come la letizia ritene a il timor di ritornare nella prima 

tristezza, corrose ndo che la sua donna dimorarebbe breve tempo 

b nigna verso di lui ; il qual cono cimento gli da a cagion di non 
poter esser del tutto contento. Resta ch'io faccia veder qualm nte 

anco il desiderio accresciuto dalla sp ranza gli scemava molto 
della gioia he gli della benignità della sua donna preso avr bbe, 

per quella ballata 72 : 

Di tempo in tempo mi i fa m n dura 
L'ang lica figura e 'l dolce ri o, 
E l'aria del bel vi o 
E degli occhi leggiadri meno o ura. 
Che fanno meco ornai que ti o piri, 
Che nascean di dolore, 
E mostravan di fore 
La mia angoscio a e dispi tata vita? 

avien che 'l olto in quella parte giri 
Per acquetar il core, 
Parmi veder more 
Mantener mia ragion e darmi aita. 

é però trovo ancor guerra fini t a, 
Té tranquillo ogni stato del cor mio; 

Ché più m'arde il de io, 
Quanto più la peranza m 'assicura. 

Direi, non pur per le dette cagioni ma ancor per e ser amor 
un dolce amaro per testimonio di Pla one, il poeta non aver in 
vita della sua donna avuta letizia piena; ma troppo sopra que ta 
parte dimorarei. Adunque, per giugn r al frne del proposto mio, 
dico che la tri tezza che egli ebb della morte della ua donna fu 
tale, che quella che sentì nella vita di lei causata dalle cose pre
dette era molto inferior ; conciò sia cosa che la tristezza n lla 

ita della donna avea sempre da pre o p r compagna la letizia, 
quale ella si fus e, ma la tristezza nella qual cadde per la morte 
di lei, non potendo volgersi in principio alcuno di allegrezza, 
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non aveva nell 'amaritudine alcuna pari. Per la qual cosa nella 
canzone <<Che debb'io far? che mi consigli, Amore? >> son da esser 
ben considerate quelle parole << ogm >> e «volta>> 73 . 

Po eia ch'ogni mia gioia, 
Per lo suo dipartir, in pianto è volta, 
Ogni dolcezza di mia vita è tolta. 

Perché dicendo <<ogni>> mostra non es re speranza m alcun 
tempo di raddolcire, e dicendo <<volta>> adduce la cagione, accen
nando alla rota p latonica, per la quale i viventi continovamente 

son volti di tristezza in qualche grado di letizia, e subito appresso 
d l detto grado di letizia in amaris ima tristezza. Perciò che se in 

questo mondo non dimoriamo mai in uno tato, il Petrarca vuol 

con quella parola <<ogni>> farci credere che per la morte della sua 
donna era per lui qua i fermata la rota, conciò sia co a che egli 

dalla tristezza, nella qual era venuto, non potea più sperar di ro
tar in alcun contento; nella maniera che poco sopra dissi 74 : 

In riso e 'n pianto, fra paura e spene 
:\li rota ì, ch'ogni mio stato inforsa. 

Il perché altrove per la morte lasciò scritto in quella bella e dop
pia sestina 75 : 

Mia benigna fortuna, e 'l viver lieto, 
I chiari giorni, e le tranquille notti, 
E i soavi sospiri, e 'l dolce stile 
Che solea risonar in ver i e 'n rime, 
Volti subi tarnente in doglia e 'n pianto, 
Odiar vita mi fanno e bramar morte. 

Ma più m1 piace nella canzone <<Vergine bella>>, dove non usa 

quella parola <<volta>> per non mostrar più speranza di alcun 

volgimento in Il letizia, anzi usa questa parola <<posto>>, che signi- [28] 

fica fermezza 76 : 

Vergine, tale è terra e po to ha in doglia 
Lo mio cor , che vivendo in pianto il tenne . 
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Et altrove, dove dice non saper più mutar verso, dà a veder la 
detta fermezza 11: 

Pian i e cantai ; non so più mutar verso; 
Ma dl e notte il duol nell'alma accolto, 
Per la lingua e per gli occhi sfogo e verso. 

Ma assai vagato abbiamo sol per mostrar che quantunque il 

poeta abbia vestito di dolor la i t e a materia in vita et in morte, 
nondimeno il dolor e la tristezza che egli mostrò negli scritti dopo 
la morte della sua donna esser molto maggiori; perché egli consumò 
in quella parte della morte i più dolenti lochi della tristezza, del 
dolor e della misericordia, distintamente in egnati da Aristotile 
nel secondo Ad T heodecten. [l 

[zBu] [ egue il sonetto ad Ercole Duca di Ferrara, di cui ha parlato 
nel trattato :] 

Spar e d'or l'arenose ambedue corna 
Con la fronte di Toro il Re d e' fiumi, 
A la città volgendo i glauchi lumi, 
La quale il ferro del suo nome adorna, 

• In forbito oro il ferro tuo ritorna •, 
Parve dices e, «e 'n buoni i rei costumi, 
E gli onor spenti in più raccesi lumi, 
Poi che ' l ol novo in te regna e soggiorna. 

O domator de' mo tri, o sol qui Sole, 
L'onde, ch'io volgo a' tuoi cenni benigno 
Riguarda, e coi tuoi raggi orna e rischiara •· 

Al fin de le sue tacite parole 
Ogni riva fiorì, cantò ogni cigno, 
D'or si fe ' il secol, l'aria, e l'acqua chiara. 
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ono molte , non nego, le bellezze dell'eloquenzia; ma quelle [sl 

ch 'appartengono solam nte a lla elva della lingua, ì eh i pos ono 
coglier e con la sostanzia di q u lla, se ben riguardo a ciò che 'l ce-

le te lume fra sì folte t enebre degna mo t rarci, non ono più che 

se tte. E nel vero, a que to settenario num ro gi unti , gli antichi 

conobb ro e r agli ultimi t ermi li ni dell ' loquenzia pervenuti; [6] 

li quali tanto meno giudicarono nelle lor composizioni dov r i 

t entar di pas are, quanto a rari de' mortali è av nuto che questi 
sette doni gli abbia l'Eterno -:\Io tore per special grazia felicemente 
conceduto. 

La prima adunque parte della selva è lo apparecchio che ci 

debbiamo fa re di semplici e sciolte voci, che or proprie, or tra-
late, or figurate esser potranno. 

L a seconda, di voci accompagnate senza \·erbo. 
L a terza, delle locuzion proprie. 

L a q uarta, degli epiteti. 
L a quinta, delle perifrasi. 

L a esta, delle locuzion trasla t e. 
La settima, di quelle che ono figurate . 
Il che essendo co ì, non mi pa r che giudiciosa mente si operasse 

quando così fatti apparecchi insieme confu i e enza distinzion 
i colloca sero, ma con quello medesimo partito e natura! ordine 

che di opra m ostrammo. I mperò che, dov ndo i comporre alla 
regola d Ile forme d l Il dire o ervate dagli antichi , d lle qu a li (7} 

al cuna dimanda parole solamente proprie, alcuna tra late o figu
ra t e, alcuna miste, a ltra in un modo, altra in un altro, come è 
possibile che la composizione sotto alle dette norme felicemente 

succed e e se la copia di tutte in nostra podestà non fosse? Et 
anco di quelle l 'ordine distintissimo? Maravigliosa cosa è che quasi 
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ciascun degli umani concetti po a esser dalle dette ette qua i 
veste vestito; le quali se saranno s paratam n t e ordinat , tenendo 
noi drizzata la mente mentre comporremo alla forma proposta, 
a nostro arbitrio potremo or con questa, or con quella li nostri 
concetti di con ene ol abito adomare. E ci ha piaciuto queste 
sette ricchezze in così fatto ordine di porre, il qual chi ben ri
sguarda troverà in due nature partito, cioè nella propriet à d Ila 
lingua e nell'artificio, che è in quella parte dove gli autori hanno 
posto del suo ingegno, oltre alla lingua; all'imitazion de' quali noi 
potremo far il m d esimo 1 . Conciò sia cosa eh le tre pri Il me co
lonne et anco la quarta ci daranno tutta la proprietà, la qual 
posta ma simamente ne' semplici, e per gli s mplici negli s guenti. 
Perciò che essi due grandissime utilità ci porgeranno, l'una di darci 
tanti sinonimi quanti averà la linrua, m ntre saremo astretti 
componendo dimorar alquanto opra un oggetto e per tal co a 
quello più volte ripigliare, l'altra di darci tante voci quante vor
remo. Nel rimanent dell'altre colonne, dove è l'artificio, p r 
far ad imitazion degli antichi di così fatte et epiteti perifra 
e locu zion traslate e figurate. 

Né mi rimarrò di dire, questa sola trada esser quella che 
può condurre p r m zzo del sett nario ordine alla vera eloquenzia. 
E che più abbiamo in desiderio noi componendo, che di aggiu
gnere a quel segno a che giun ero gli antichi? li quali, p r confe -
sion di Marco Tullio, a tanta eccellenzia non sarebbono arrivati 
enza la ercitazion di opponere, quasi contendendo, le bellezze 

[9] della loro lingua :; quelle della greca. Che per co Il ì fatti paran
goni veder potevano quanto a quelli che imitar volevano si face
vano vicini, e quanto di perv nirci loro mancava; dalla qual esser
citazion è nato che la lingua latina ne a superba di tutte quelle 
bellezze che le si è potuto trapportare . La qual via volendo noi, 
come dobbiamo, p r la ottima tenere, veram nte in ne un'altra 
parte trovarla possiamo che nell 'ordine solo predetto . Ché, avendo 
noi ordinati gli autori di più lingue e volendo noi in una di quelle 
comporr , desid ro i di er irci d elle beli zz di un'altra al modo 
d 'i Romani, avenirà che di sette colonne quattro empre ci po
tranno, se dal giudicio accompagnati saremo, grandi sima copia 
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mini trare. Ché lasciando quella de' semplici sciolti, quella de' 

semplici accompaanati senza \'erba e quella delle locuzion pro

p rie a qu l tempo nel quale vorremo in quella medesima lingua 

e ercitarci, qua i icuri potremo, componendo in altra lingua, 

alla colonna deali pit i (che ben potremo degli epiteti in a l ll tra :xo] 

lingua nonché nella propria ervirci), a quella delle pcrifra i, a 

qu Ila d elle locuzion tra late et a quella delle figurate, commet

terci; perché, in que te e endo più dell'artificio dell'auto re che 

della proprietà della lingua, a una imitazion qua i seco conten

dendo senza bia imo d i fur to potremo in un 'altra lingua gran 

m ar aviglia operare. 

E veramente per questa sola v ia si può fuggir il gra n vizio d i 

comporre co n fur to, e non per a ltra via; imperò che e noi riguar

darcmo al giu dizio che ha t enuto :.Iarco Tullio, nelle ue Yinde-

mi fatte ne' campi di Pla uto e di Terenzi o, della proprietà della 

lingua u ata da loro solam n te si ha erYito; la qual è po ta nelli 

semplici proprii e nelle proprie locuzioni. ~Ia di suo ingegno ha 

fatto e l p eri fra i e le traslate e le figurate locuzioni ; nella qual 

parte, come ua e con suo a rtificio fat ta, merita immortal lod e. 

Vedend ole ad unque noi così di tintamente ordinate, se vorremo 

usar la proprietà, della qual non po i amo meri tar al tra lo Il de l n ] 

che di sa perla, averemo luoghi certi dove andar a prender la ; 

e se vorremo mo trar del no tra ingegno, potremo a ncora, veg

gendo l colonne dell'artificiose, ad imitazion di quelle far delle 

no tre se comporremo in quella lingu a. }.fa se in un 'altra, lode 

ancora grande sarà di non m etter altro artificio che di farle star 

così bene in quell 'altra lingua come fece l 'autor nella ua. co ì 

dimostra remo qua i una contenzion delle lingue . 

ia adunque co ì a bastanza rispo t o a coloro che portassero 

opinione che co ì ottil di tinzioni niente facessero alla compo-

izione, qua i chE! fo e lecito da un confu o tumulo di lingua quell 

pa role e quelle locuzioni poter prendere ad e primere i nostri 

concetti che prime ci venissero all e mani. E non si avveggono 

Marco Tullio, sol p er aver a' suoi luochi usata quella parte di lin

gua che giudiciosamente dovea, aver meritato il nome di Principe 

di Eloquenzia. Ché ben altri ancora al suo t empo hanno u ato 
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[12] quelle med tme parole nell loro compo !!sizioni, ma non forse 
cosi al suo luoco. Il ché, quando non fo se tanto nece ario, non 
avrebbe nel suo di in Oratore dato in precetto que t parol : 
<l Noverit primum im, naturam, genera verborum simplicium et 
copulatorum; deinde quot modi quidque dicatur >> 2 • Né i mara
vigli alcuno perché non così li semplici vogliamo in più col nne 
partire come le locuzioni; ché n l vero e endo così emplici, pro
prii, tra lati e figurati come le locuzioni, parrebbe for e ad alcuno 
dov r i eparare non altrimenti in partite colonne li emplici che 
le locuzioni. Il che quando ave e fondamento di ragion , guasto 
sarebbe il nostro numero settenario . Ma se b n riguardaremo, 
nes una parola ciolta puo e ser traslata per é, che la traslazione 
nella ola te tura si cono ce; e pronunciata qualunqu voce, sa 
significa quello che propriamente è u ata di significare. dunque, 
non occorrendo quello alli semplici che alle locuzioni avviene, una 
ola colonna - mentr l'officio di epit to o di perifra i non fa

[rJJ ranno - li po !! trà ba tare. 
E e noi di opra abbiamo detto l'apparecchio d ile semplici 

voci doversi far di proprie, di traslate e di figurate, non fu perché 
es e, mentre sono sciolte, abbiano tal varietate, ma perché no tra 
intenzione è di non e er più audaci n lle tra late o figurate di 
quello furono gli antichi. Il perché vogliamo b n segnarle ancor 
per veste di quelli concetti, che di cosi ve tirli furono osi gli an
tichi, nella colonna de' semplici, ma con particolar nota segnata 
sopra a ciascuno. 

DELLI SEMPLICI PROPRII. 

Primo grado. 

Per sé. 
Per consuetudine. 

Secondo grado. 

Per omonimi. 
P r sinonimi . 

Semplici proprii del primo grado ono tutti quelli che ignifi
cano una co a ola, o per la propria virtute, o per la presa dalla 
consuetudine. Semplici del secondo grado ono tutti qu Ili che con 
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una sola voce ignifica no più co e diver e, senza virtù di tra !a 

zione. Il 
ono adunque alcune voci talmente propri come questa <<com- [ r4] 

pa ione >>, che q uasi i dimo t rano con la co a significata nate. 

Imperò che talm nte la detta voce esprime il compat ire, e q ua i 

il compati r il d olore eh si piglia dal misero eh in noi la muove, 

che pare in ieme con quella er stata prodotta . Et il sommo 

grado di proprietà prende d al non i nifica r altra co a via del prc-

d tto affetto umano. l\Ia non tutti sono di t a l dignità ; imperò 

che a lcuni no proprii , non mo trando in vir ù ragion alc una della 

ua propriet à, come <<trovar, cercar >> e i m ili ; qu st a proprietà, 

benché ia p r sé, pur no n appar tanto intensa come la precedente. 

lcuni a ltri per lungo uso sono divenuti propri i ; che nel vero, chi 

ben ri guarda, sono formati da tra lati, come <<conforto >> che forse 

viene da que ta particola <<con >> << forte>> , il perché dimo tra 

la con olazi ne e er d etta p er fortificar il debile e cascat o animo . 

E << afferir >> da << ub >> e << f ro >>, che è del corpo, e pur è si tra
dotto d a l co r l! po a ll'animo, ché per l'animo olamente la con ue- [1 51 

tudine l ' u a. E la con u tudine chiamo quella d egli autori come 

quella d el publico parlare. Tutte qu Ile voci adu nque eh ci ver

ranno da\·a nti tali, che alcuna almeno delle due con uetudini 

l'abbia in costume, segnaremo com proprie. E sì come il sarto, 

venutogli davanti il panno per farci ve ta, non dee prender fatica 

di con iderar da quali pecore fosse tondata la lana di che il panno 

fatto fu, né da cui, né come filato, ma solamente considerar quello 

che più vicino è all'arte sua, così noi, avendo gli autori davanti 

d elle cui parole voaliamo mpir le colonne, non dobbiamo per 

mio avi o a cender col pensiero a quelli cotanto lontani principii 

(assai più vale la consuetudine che la ragione), ma di cend re 

et avicinar i qua nto più i può al costume. 

Saranno adunque da noi tenuti proprii del primo grado tutti 

quelli e simili: « compa ione, afflitto, per ona, conforto, mestieri, 

di cret o, riputar, offrire >>, perché non più di una co a signifi Il eana. [ r6J 

Ma li propri i del econdo grado sono di proprietà molto diversa; 

imperò che, significando più cose, non possono parer nati con al

cuno particolare: il perché dagli antichi sono state divise alcune 
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parole in omonimi e sinonimi. Et omonimi ono qu ili che appr o 
filo ofi <<equi oci l) e inanimi quelli he <<univoci~; et hanno 
chiamato omonimi tutti quelli semplici che convengono n ila voce 
ma sono diversi nella signifìcazione, come questa voce <<richiede l) 
che or significa << decenzia >> or << dimandar l); e qu ta <<conviene», 
che or << opportunità l) or << venir in ieme l> denota. E sinonimi ono 
qu lli che nella signifìcazione convengono ma nella voce sono diffe
renti, come <<conforto, consolazion l> e simili. Non osta adunque 
che una iste sa cosa po a aver più nomi, sì com non o ta che 
uno nome non possa a v r più significazioni; e nondimeno n ll'uno 
e l'altro può aver luoco la proprietà. Il perché aranno proprii 
del condo grado tutti quelli e imili: << umano l) che or significa 

[17] « differen JJ te da bestiai specie l>, or <<benigno l), non per virtù 
di tra lazione ma p r es er omonimo. Così <<donna>>, che alcuna 

olta i ric v a differenzia di fanciulla, talora differenzia di etade, 
e talor in onore. E questa voce «avere l> solo nell 'infinito, imperò 
che oltre che ignifica quello che 'l suo verbo, significa ancor la 
facoltà. Finalmente, dalle pred tte parole compr nder si può 
che quelli del primo grado scioltamente pronunciati manifestano 
la loro igni:fìcazione per esser particolari; ma q u Ili del condo 
grado, per av r la signifìcazione moltiplice, non pos ono co ì ma
nifestare se non per le co e a cui s'acrgiungono. 

DELLI TRASLATI. 

Prima maniera da animato ad animato; 
2 . a inanimato ad inanimato; 
3· Da animato ad inanimato; 
4· Da inanimato ad animato; 
5· Da icina parte nel mede imo individuo. 

[x J Traslato è quel nome o verbo tradot JJto dal proprio luoco a 
quello dove o vero manca il proprio, o vero il traslato è miglior 
del proprio. 

Alla dichiarazion della predetta descrizione è da sapere che 
così nel tra lato si cerca l'ornato come nel proprio la chiar zza. 
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E co ì come non po ·ono e ere chiamate proprie quelle voci 
che ono o cure e che nella prima vi ta non significano la co a, 

co ì ornamento non apportano quelle he du rament ono trap
portate: come quella appre o Dante, <<Da la vagina delle m mbra 
ue •> 3 , volendo significar l'umana pelle; eh nel Yero il Petrarca, 

chiamandola <t scorza 1>, sì perché i avea amo trar mutato in lauro 
e sì per e er da Platone de. critto l'uomo per un arbore ri\ olto, 
è più onc, ta e più piacc\·ole. Appre o, ì come è detto, ne uno 

traslato per é pronunciato tiene virtù di tra lato, ma di proprio; 

così que ta Yoce << corza 1> . E solo nella t e tura della compo izion 
dimo tra no e er tra lati. ::\ondim no noi per la no tra impre a, 

ì come emplici e trasla ti , semplici conscrver li mo p r pot rei [r9 

co ì di loro rvirc come gli autori fatto hanno. 
E la traslazione si può fa re ad uno dclli cinque su detti modi . 

E empio del p rimo: s'io dice i ch 'alcun uomo correndo <<vola e 1>, 

p erché da uno animato ad altro a rebbe tradotto. E empio del 
secondo: << le rive affr nar li loro fiumi 1>, perché è tradotta dal 
freno, che è inanimato, alli fiumi parimente inanimati. Esscmpio 

del terzo : « Rider i fiori 1>. Essempio del quarto: <<Vagina delle 

membra 1>. Quinta maniera è qu ella che senza partirsi da uno 
m d simo individuo traduciamo quello che è di uno membro ad 

un altro, come il << parlare 1> o 'l <<tacer •> agli occhi. Conosceras i 
adunque il tra lato dall 'omonimo in quello, che non come l 'omo

nimo tien so peso chi l 'a colta p r la sua va ria significazione ; 
che pronunciato <<richiedere 1> l'uomo non può sapere per la ua 

doppia ignifì.ca zione in quale egli si sia allora preso senza alcun 'al-
tra parte dell'orazione. E benché ancora il traslato per significar 

prima il proprio pare e ad alcuno far il mede imo, Il nondimeno [2o] 

seLb n consid r a r mo, non p orge così fatto dubbio; imperò che di 
pre ente ignifica il uo proprio . Il perché, qu ando dico <<sostegno 1> 

o vero << a lleggiam cnto 1>, si rappresenta ubi to il proprio loro, che 

è l'uno di so tener co a cadente, l 'altro di a lle' iar pe i. l\1a nella 
t e tura talor vengono come traslati sinonimi a significar <<consola

zione 1> . Il che aviene non solamente quando la voce è tradotta a 

ignifìcar m eglio che 'l proprio, quale sa rebbono le dette voci 

<<sostegno •> t << alleggiamento >> per <<consolazione 1>; perché as a i 
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più l'offìcio dimostrano eh 'l proprio non far bbe, ma ancora 

m ntre si conduce al luoco là dove manca il proprio. ì come 
quella voce <<gemma>> a ignificar qu Ili eh r non av r oca

bolo, per traslazione <<occhi di vite>> ancor chiamiamo. Saranno 

adunque tra lati tutti questi e imili: <<accender d'amor, altis imo 
di nobiltà, basso di condizione ~. che ono proprii di co e corpo

ree. Il 

DELLI SEMPLICI FIGURA TI. 

[21 ] Sineddoche 

r. no p r molti. 

2 . Parte p r il tutto, o p r il contrario. 

3· Genere per la pecie, o p r il contrario. 
ineddoche è qu ila figura che nza attribuir nome di una 

parte, per darla ad un'altra, pone una parte per un'altra. 

Metonimia. 

r . L'inventar per il trovato, o per il contrario. 
2 . Il possessore per il posseduto, o per il contrario. 

3· Il continente p r il contenuto, o p r il contrario. 
4· Cagione per effetto, o per contrario. 
5· Alla cagione accidente dell'effetto. 
Metonimia è quella figura che dà il nome di uno de' suoi cor 

relativi all'altro, ponendo l'uno per l'altro. 

[22] ono alcun'altri s mplici li quali n n Il traslati ma più to to 
figurati m eritano d i ss r chiamati, non perché la trasla zione non 
sia figura, ma perché questi di figura l'avanzano. E questi sono, 
al creder mio, governati dalle due fiaure sopra divise, ineddoche 
e metonimia, le quali ono ì icine che a fatica si lasciano talor 
conoscere. E quantunque la differenzia loro non sia molto al pro
posito necessaria, pur diremo esser tali che la sin ddoche non 
usa un nome per un altro, come fa la metonirnia, anzi non si parte 
quasi da se medesima. Imper che si pone uno per molti, come 
<< Romano >> per <<li Romani >> ; la parte per il tutto, come il tetto 
per la casa; e 'l gen re per la specie, come il ferro p r la spada, 
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non fa p artenza da l soggetto. Ma la metonimia riceYe uno nome 

per un altro: 

r. om e l 'inventore per il trovat o, qual è << Cerere >> p r il 

gr a no; 
2 . E t il p o e ore per il po ed uto, qua le è << \ -ulcano )> per il 

fuoco ; 

3 · Et il cont in nte per il contenuto, qu al è << il ielo >> per a l-

cun dio; Il 
4· E la cagione p r l 'effetto, qu al è lo tra le per la ferita; ~ 2 3] 

5 · E lo effetto per la cagione, qu al è l'orma per il piede; 
6 . E talor attribuisce alla cagion l 'accidente dell' ffetto , come 

<< pallida morte ». 

l a in q ue t i figurati ono as a i più li cenzio i li poeti ch e gli ora 

t ori . E t a nto sia detto d ell i emplici sciolti , li qua li ono con gran 

dilig n zia d a ess r colti governati ; imperò che la loro colonna 

sola ci d a rà la copio a elva de ' ina nimi , onde la eloquenzia ba 

la p ropr ia origine. 

CONGIUNTI SE:\ZA VE RBO. 

Dove p iù voci p roprie si congiungono a ve tir alcun concet t o. 

Dove la econda o ter za voce sia genitivo d et er minante . 

Dove la econda o t erza voce ia o vero ablativo notant e non 

cagione effi c iente ma qua lita t e, o vero infinit ivo di m edesim a vir

tu te. Il 
Le voci accompagna te senza verbo sono qu lle che si fa nno [24] 

o v r qu a ndo con ngono più p roprii semplici a e tir alcun con

cetto, o v r due o più sostant ivi si uni cono senza verbo; delle 

q uali alcu no sia genitivo determ inante alcuna precedente generai 

n atura (benché appre so ' La tini in lu oco di cotal g nitivo spesse 

volt i trovar à a ncor il gerund io), o vero quando alcuno d 'i 

congi unti fosse a bla tivo o vero infinitivo significanti a lcuna qua

li tate. 

Non picciola selva sarà quella de' congiunti senza verbo, li 

qua li per quanto io veggio hanno li tre luochi su mostri . L'uno, cioè, 
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m ntre più voci proprie vestono solamente un senso, quale sarebbe 

qu sto: <<p r tutto il mondo>>; imperò che non solament si po

tr bbe ve tir con qu te belle perifra i, << Qua t rra, qua sol patet 

utrunque recurrens Aspicit Oc anum >>, <<Quanto il sol gira>> •, 

e imili, ma con queste famigliarissime <<per ornnes terras >>, le 

quali , benché non facciano perifra i, pur on da e ser cons rvate, 

e non fo s per altro, per saper in quanti modi l'autore abbia 

[2s] una tessa co a det llto. E vol ndo conservare, in n suna d ell'altre 

colonne pos ono a er luoco. Il econdo, quando la oce. determi

nante alcun precedente generale i trova in genitivo o vero in ge

rondio, come queste: << Lumina solis, igni solis, vires fulminis, 

forza di proponimento, gravezza di pen iero >>, e imili, pur che 

siano soli che nel congiunto abbiano una cotal forza e virtù risul

tante dalli componenti, che, se esso si ri olvesse in luoco, quella 

si perdesse. E di que ti lungamente Ini hanno tenuto confu o 

quelli che insieme aggiunti parevano poter circoscriver alcun 

tutto, come arebbono questi: << olum coeli, solum maris >>; im

però che per ambedue le dette voci intendendosi il cielo et il mare, 

qua i Ini conduceva a cred re che fos ero perifra i del cielo e del 

mare. Ché quella medesima virtù mi pareva aves ro cotali geni

tivi che hanno ne' detti luochi qu elli adiettivi, << olum coeleste >>, 

<< uolo marino>> appre o a Dante 5 • Ma meglio con id rando, 

parmi non esser co ì, imperò eh la perifrasi veramente è quella 

[ 2 6] ove non è Il la propria voce, ma in luogo di quella un'altra o più 

circo criventi la virtù d ila propria; ché n ssuno può se mede imo 

circoscrivere se tanto non degenera da é che far lo possa, come 

avviene agli adiettivi li quali troppo si lontanano da sser so tan

zia. E però, quantunque di lei ntano, la possono aiutar a circo

scriver, non come qu lli in cui ia tutta, ma alcuna parte, anzi 

più tosto alcun segno di lei . E co i li adi ttivi pos ono circo criver 

la so tanzia di quelle cose le quali essi del tutto significavano 

mentre erano sostantivi; si come le predette << olum coeleste >> 
e « uolo marino>>. E cotale lontananza da tutta la o tanzia ma

nife ta il poterli aggiungere a più altre co e, com << celesti t ile, 

cele ti dèi, marini p ci, marini liti >>, li quali congiunti invero non 

circoscrivono il cielo. Ma quando dico per il genitivo « solum coeli~. 
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dal detto genitivo tutta la o tanzia del cielo è ignificata; né 

altro fa se non che dichiara di cui sia il detto suolo. 

E già d etto abbiamo che ne una ,-oce ignificante alcuna tutta 

1: o tanzia di co a può entrar a far perifra i di quella, salvo forse [z?] 

nelle co e divine come in queste voci <<Cura Dei, bonitas Dei>>, 

che p r avcntura circo crivono la mae tà divina per quel fonda

mento, << Quidquid e ·t in Deo e t ip e D us >>. dunque li geni-

tivi sopra addotti, << lumina soli , ignis soli , vir s fulmini , forza 

di proponimento, gravezza di pen iero >>, determinando olamente 

di cui sia qu l lume, quel fuoco, quelle forze, quel proponimento, 

quella gravezza, ono da c er locat e per voci congiunte sotto le 

conven voli 1-hiavi. Et in cotal numero mi aviso siano a ncor que-

sti: << secreta nemorum, latcbra silvarum, lu tra f rarum >>, imperò 

che con qualunque d 'pred tti ne' congiunti si può ignificar quelli 

luochi ch e sono riposti nelle selve. l\Ia ' da sapere che se la voce 

che va inanzi a l genitivo fosse participio, potendo i ogni parti

cipio volg r nel suo verbo, potrà far congiunto con verbo, cio 

locuzione; come que to: << passamento di noia>> , imperò che << pas-

sar noia >> sarebbe locuzion tra lata. Il perché così fatti, a nostro 

arbi lltrio, i potranno collocare e come congiunti con verbo, ma in [2 l 

questo modo come i trovano nell'autore, in quello per torci

mento . E quello che s i dice in que to luoco del participio, ia in-

te o in tutti gli altri luochi di questa impre a. 

Il terzo luoco è quello dove la seconda voce de' congiunti 

in ablativo igniftcante alcuna qualità di cosa, quale sarebbe in 

questo congiunto: << aevu ingenio >>. Ma se fo ablativo signift-

cante cagion efficiente, come que ti << micans auro, alta ublimibus 

columni >> 6 , sarebbe di epiteto fatto di più voci, e come epiteto 

al suo determinato luoco si segnarebbe. Oltre a ciò, del numero 

di co ì fatti congiunti sarebbono quelli dove alcuno infinitivo 

ianificasse la m edesima qualitate, com << dignus amari, indignus 

la ed i >>; imperò che in ablativo ancor si potrebbono con la m ed -

nna ignifica zione ritrovare, come << dignus amore, indignus lae

sione >>. Il 
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D E LLA LOCUZION PROPRIA . 

I. Per l'uso de' congiunti . 

z. Per alcuna particola della costruzion 

3· entenziosa. 
Locuzion propria è propriamente quella maniera di congiunti 

con verbo, che per lungo uso si ono u ati a significa r alcuna cosa 
particolare, non per grammatica! regola o per al ra ragione. 

Lo uzion propria da riponer mede imamente p r locuzione, 
benché molto diver a, sarà qu Ila composizione de' semplici pro

prii, o come proprii aiutati da alcuna minuta particola, dalli quali 
essa non si potrebbe l var senza destruzione di alcun bel modo di 
dire . 

eramente, appr o gli antichi que to nome << locuzione >> 
altro non suona che << modo di parlare >>; e << modo di parlar > 

non suona altro che uno non so che di più di quello che si ha d alla 
[3o] costruzione grammaticale. Il p rché, e ben tro eremo de ll gli 

accompagnati he per le grammaticali r gole si fanno, cotali non 
segnaremo per accompagnati, come <<lodar alcuno >, << riputar 
alcuno>>, <<dar ad alcuno qualche cosa >>, imperò che per sé la gram
matical regola fa così fatte compagnie. Et a noi as ai sarà m ttergli 
nella. elva de' emplici, ma mentre ci si parer anno davanti alcuni 
propri della prima. maniera, cioè di quelli ch e lungam ente hanno 
in co tume di accompagnar i p r significar alcuna co a, come 

<< prender moglie >> per maritar i; imp rò che in luoco di << pr nder >> 
altro erbo non aver bbe forse luoco . osì << facere certior m >>, 

che in luoco di « facer >> non i potrebbe dir << r eddere >>; co i <<fa
cere convitium, inferr contumelia.m >>, che né << inferre convitium >> 
n é << facere contumelia.m >> si trova. in Cicerone; co ì << fa.cere via.m >>, 
che appresso noi si dice, e anco <<far luogo>>. Insomma, tutti quelli 
che per lunga usanza si sogliano accompagnare, per vili che 
siano - come <<aver m estieri, far mesti ri >> o <<bi ogno >> - ono 
locuzioni propriamente propri . Imperò che que te, <<la. ciar an-

[31 ] dare, la iJ ciar passar , lasciar cantare, andar all'orto, andar a lla. 
piazza>>, non sono da segnar p r locuzioni, quantunque congiunti 
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proprii le facciano ; imperò che questo nome << locuzione>>, come 
ho detto, importa una c rta co a di più che co truzion gramma
ticale, il quale più i coglie dall 'u o; e l 'uso non i può vedere 

mentre ad infinite co e le co truzioni i po ono applicare, ma ad 

alcune particolari . 
Quelle ancora locuzioni p roprie si riceveranno, benché siano 

piu dim e, le quali non i potr bbono di trugger enza perdi

mento d i alcuna form a, o di particola o d'altra parte, quantunque 
fo e tata fatta dall'i te o au tore nella co truzionc; come << met-

ter i in qualche operazione, ripular alcuno da molto , pen ar ad 

alcuna cosa >>, le quali nel vero e i corrompe ro, non si coglie
rebbe alcuna virtutc. Ché a mc par nes uno congiunto con verbo 

dover i coglier p r locuzione dove appar solam nte la pura forza 

grammaticale, come quello << calere igne solis, cander aestu olis >>; 

imperò che locuzion , come è detto, Il non è a ltro che uno modo [32] 

di parlare che non dalle grammatica! regole, n ' da a ltra ragione, 

ma dalla con uetudine prima del publico p arl are e poi dagli autori 

è nat a . O v ero locuzione a ncora si può chiamare quella che se si 
separas e nei su oi semplici, i di truggerebbe una cosa di più che 

acq uista da alcuna preposizione. P er la qual cosa si comprende 
non esser locuzion questa << calere igne solis >> ; perché qu el verbo 

<< cal re )> in questa campo izione piglia quelli casi che la gramma
tica! r egola chi de, ì come quell 'ablativo p er la cagion fficiente. 

Della qua l costruzion gra mmaticale, se pur il componitor dubi-
ta e, po to che i desse a cercar come mplice nella prima co

lonna, nondimeno rimandandosi p er il numero all'autore dal qual 

lo colse , si potrebbe in quello confermar . Proponiamo adunque 
qu est e due costruzioni di medesimo verbo: << spectan P neidas 
undas )) e <c specta ba t ad Io >> . Dico che non la prima ma la seconda 

costruzione ha da esser colta Jl per locuzion propria , per quella [33] 

preposizione <<ad )) ; imperò che sola quella fa modo di parlar 

fuori di quello che le regole grammatica! insegnarci potessero. 
T a le è q uesta, <c Interea medios !uno despexit in agros 1> 

7
• 

ia adunque generai regola che tutte le pure costruzion gram
maticali a noi daranno selva da coglier solamente le semplici; 

ma dove niente sarà di più di quello che le grammatica! regole 
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comandano, [non] dovera i coglier per locuzione. E per la senten

ziosa basti que to essempio: <<Non a caso è virtute, anzi è bel

l'arte>>; e qu ta a diff renza dell'altr co ì egnerà . Il 

Epiteto 

ELL'EPITETO. 

erpetuo. 

T mporale. 

Dalla proprietà. 

al V. luogo della metonimia. 

alla differenzia. 

Dall'amplificazione. 

alla diminuzione. 

Dalla traslazione. 

Epiteto è quell'adiettivo che si può aggiugnere ad uno deter

minato et impermutabile sostantivo, o come quello che sempre li 

si conviene, o come quello che in alcun tempo li si può convenire, 

il qual altramente << appo ito >> è chiamato. Più libero a' p eti che 

agli oratori . 

Per la dechiarazion della data deffinizione è da ap re che 

sono alcuni epiteti li quali per esser tati una sol volta attribuiti 

ad alcuna co a, non mi par che si abbiano a coglier per epiteti 

[35] ma per Il adiettivi nella colonna de' semplici, quale è quello di 

Ovidio: << Sic era t instabilis tellus >> 9 • Imperò che per epiteti si 

deono levar quelli che o sempre possono o in alcun tempo ad alcuna 

particolar cosa convenire, non quelli che già furono con alcuna 

cosa e più non sono né saranno. Ma quello n l rimanente del pre

detto verso, << innabilis unda >>, potendosi dir <<acqua non naviga

bile>> e <<acqua che per e ser pericolo a, in lei non i pos a notare >>, 

è da riponer p er epiteto. Il perché molto sono da esser considerati 
quelli che già una fiata si poterono attribuire, e quale è quello 

<< Pigrae radices >> nella tra formazione di Dafne, ove si legge 

<< Pes modo tam velox, pigris radici bus haeret >> 10 • P erché per 

dar antiteto alla voce << piede ~. diede epiteto di << pigrae >> alle 
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radici , nelle quali fingiamo una sola volta essersi mutati gli umani 
piedi. la la colonna de' emplici conservarà tutti li così fatti e, 
e non come epiteti, che suo offi.cio non è, almeno come adi ttivi. 

Il perché è da sapere che talor es o che ha embianza di epiteto Il 
è in cagione di fuggir la proprietà di epiteto, talor la YOce a cui [36) 

es o si accompagna. E come ia in cagione e so medesimo, già 

l'abbiamo detto esser m ntre s'applica non com p rpetuo o con-
v nevole in alcun t empo, benché per una volta sola si fosse com·e

nuto, la qual non pot ndo forse più avenire, vano sarebbe il no-
tro ayerlo colto. la ora mostrar mo come in cagione può e er 

la Yoce a cui l'epiteto i può aggiungere, et è qu a ndo e sa è inde

terminata e non s gnata a ignificar cosa alcuna particolare, 
come quella d 'Ovidio: << ·e par ync ra trahatur >> u; che que ta 

oce << par >>, es endo indeterminata e generai a significar confu

samente qualunque membro umano, non può portar per epiteto 

quello adiettivo << yncera >>. Tale è f r e que to, << species innu
merae >>; ché e la voce di cui è l 'adiettivo et e o adiettivo signi

ficando co a incerta et indeterminata, mi fa creder non esser da 
levar né da que to né da così fatto epiteto. Ma in queste voci 

<< sagittae innumerae >>, almeno e sendo il sostanti li vo determi- [37] 

nato, i può coglier que ta parola << innumerae >> per epiteto; la 
qual oltra alla detta ragione molto i conviene alle saette, l quali 

in numero si portano. 
Et inv ro sono alcuni epiteti di così fatta virtù che, benché 

significhino quantitate, che par voce molto generale, pur aggiunti 
ad alcuni nomi, dimostrano eco aver grande convenevolezza, 

qual è il predetto << innumerae >>. E questi ignificanti lunghezza 
<< lunghe pompe, longus ardo >>, imperò che le pompe sì come de' 
trionfanti e gli ordini di molti caminanti hanno molto di bellezza 

quando a lungo procedono. ppresso è da sapere eh tutti quelli 
epiteti eh figuratamente hanno mutato luogo, nel coglier aranno 

da restituirli a quella cosa di cui veramente sono, sì come quello 

in questo verso di Ovidio: << Crura nec oblato pro un t velocia 

cervo >> 12 ; che in ogni modo, se alle << crure >> fossero date non ci 
soverrebbono. Et a noi può bastar assai di saper he per così fatta 
figura po iamo far delle medesime. E gli ssempi di tali, benché 
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[38] siano infiniti, pur Il que ti condurremo in mezzo: << Inque patris 
blandis ha ren c rvice lac rtis ,> pro << blandi patri >>; << vincere 
arundini bus servantia lumina tenta t >> pro << lumina servanti >> 13 . 

Ma in que to condo, er non av r o tantivo fermo et immuta
bile, i coglierà come puro participio; perché intend ndo di rgo, 
il qual fu tal individuo, che per non er imp rmutabil , di lui 
p r aventura non potr s imo ervirci. Cosi fatti ancora sono que
sti: << Terrificam capiti concu si t terque quaterque esariern >> 14 , 

intendendo di Giove, benché per la dignità di Giove noi parti
colar luoc abbiamo dato a' uoi cap lli, t a qùelli tale epiteto. 
Ma quello <<ora indianantia solvit >> 15 pro <<ora indiananti >>, non 

da dare per proprio epiteto a Giove, il perché o vero è da ponerlo 
per temporale, del quale tosto parleremo, o ero al concetto d lla 
indignazione. 

Et è da consid rar che alcuni epiteti, prima che saranno da 
e ser colti epiteti, hanno virtu col solo nome a cui s no aggiunti, 

[39] e verbo or o tantivo or adi ttivo, di far locuzione, Il quale è que
sto: che per voler dir che era ottimo arciera, di e << nostram agit
tam e e certam >>; e col verbo adiettivo, volendo dir che si f gò 
con parole, dis e << ora indignantia sol it >>. Ma se si aggiugne 
altro nome sostantivo non operarebbe, come << ignare agro longo 
limit >>, imper ' che ancor << signare agro >> sarebbe concetto di 
misurar li confini. 'fa levando alli predetti lo piteto, si l var bbe 
anco la natura del primo concetto, la qual nuova significazione, se 
ben si guarderà, pr nder bb . E lo epiteto da s i principali luochi, 
opra nella division mostrati, p r mio avi o si può trarre: 

I . Dalla proprietà d l nome a cui è aggiunto, come << d n t e 
albi, ina humida, fluvii liquente >> . 

2. Dal luogo d Ila metonimia, << sen ctus tri tis, pallida mors >>; 
et in qu ti due modi altrimenti è chiamato epiteto p rp tuo, 
perché empre a cotali nomi cotali epiteti per proprietate si con
vengono. 

[4o) 3· Dalla di:ffer nzia, come <<dieta placida >>, Il cioè a differenzia 
di quelli quando dicono <<dieta irata >>. 

4· Dalla amplificazione, come <<parole ante,>. 
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5· Dalla diminuzione, come << animu minutu ,> per <<animo 

picciolo 1>. 

6. Dalla ra lazione, come nelli u dati essempi, << dieta placida ,> 

o vero << irata ,>, imperò che l ' ira e la piaceyoJezza ono traslate 

dall 'animo alli detti. 

Et in tutti que ti altri quattro modi si può chiamar epiteto 

temporale , perché è mutabile e non perpetuo di quelli nomi a cui 

'aggiunge. ~la di que. ti temporali, quelli che potranno ve tir 

concetto non aranno da es er segnati, là dove li p rpetui i se

gnano. E per grazia di e empio di vestir di piteti questa \·oce 

<<terra,>, dico che que ti e co ì fatti le saranno perp tu i : <<gravi , 

den a, pendens )); ma quando io trova i di questi << madens plu-

via 1> e imili, per e ser epit ti temporali, non più sono di quella 

voce << terra 1> ma di que ta deter minata << terra baanata ,>, la quale 

d eterminata può tutte l 'altre vest e della lingua riceyere. Il perché 

tutti quelli epiteti Il che potranno ve tir nuovo eone tto , che di [4r ] 

necessità oli t emporali saranno, da coglier dirimpe to alla nuova 

chiave come è il pred tto c questo: <<opera perduta,> che latino 

si dice << labo r irri t us ,>. Perciò che sotto la mede ima chiave non 

olamente potremo trovar il predetto epiteto ma alla sua colonna 

questa locuzion ancor <<perder fatica 1> e imili. Ma quelli epiteti 

temporali che ci parrà non poter ritrovar compagnia di locuzione, 

assai arà collocar so to li propri i con questo K , che significa 

<< vituperio ,>, come << monte aspro, monte dilettevole ,>; ecco che 

eia cu no di que ti non è p crp tuo ma temporale. Così <<donna 

bella, donna !aida)) . E così nel ver , non potendo aver in compa

gnia locuzioni che pote erro vestir il mcd imo per non far con

cetto, si contenteranno di esser, co 11e è detto, egnati con la in

s gnata differenzia otto li temporali. 

E perché ancora sono epiteti che si po ono dar a nomi et epi

teti che da quelli i po ono trarre, a mc parrebbe che tutti quelli 

che si traggono siano da riporre nella co JJ lonna de' semplici, come [42) 

que to nome <<amore,> può aver p er epiteto <<nobile, alto l) e simili 

t mporali . E da lui si può trar que to epiteto <<amoroso l>, da dar 

p r così dire alle fiamme. Io direi che quelli <<nobile l) et <<alto l> 

fossero da segnar per epiteti suoi; ma << amoro o l>, poi che sarà 
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dato per epiteto alle fiamme t ad altra co a convenevole, fo e 
collocata alla prima colonna d l eone tto d'amore, come sempli e, 
non altrimenti che <<nobile >> t <<alto >> fra li debiti loro emplici, 
fatto il suo officio. Imperò che con id rati co i tratti dal nome, 
non sono epiteti almeno suoi. È un 'altra maniera di epiteti che 
di più voci si fa, la quale talor d'un'i tessa co a con la perifra i, 
di cui al suo luoco parleremo, cioè quando circo crive talmente 
alcuna cosa che può ser int sa; talor le dette più parole igni
ficano alcuna qualità della cosa. E qu to econdo modo i con
serverà ancor nella seconda colonna degli piteti, come <<umbra 
apta pastoribus, ha r ntia mora rubetis >>. Alcuna volta si fa di 

r431 più voci per aggiu ll gn r la cagion effi.ci nte, come << oculi micantes 
ign >. E quelli epiteti che sono di più oci, a differ nzia di qu lli 
che ono di una sola, vogliamo egnar con questa particolar nota 
di più 16 da aggiunger agli piteti; ché quelli eh sono di una voce 
senza altro segno si cogliono, ma quelli di più, co ì. 

DELLA PERIFR I. 

I. alla gen razione. 
2. Dalle cose che opera o ha operato o suoi op rare. 
3· Dalle co e che pos iede o ha posseduto. 
4· alli ornamenti. 
5· Da con eguenti. 
6. Da co e vicine. 

7· a imiti. 
P rifrasi ' circonlocuzione che in luoco del dritto nome pone 

un altro, o solo o di più voci accompagnato, o con v rbo o enza 
verbo, onde chiamato ancor <<antonomasia>>. 

r44J Questa è connum rata tra le ornatis !l sime figure, e p rò molto 
poetica. Né può appre o oratori aver più di tre luoghi, cioè m ntre 
vogliamo coprire la di onestà, o quelle cose che sarebbono mol ste 
agli auditori, o quelle che dar bbono gravezza a' dicenti . Ma il 
Boccaccio, che fu spe so poeta in pro a, non i ha guardato di u cir 
fuori d ile d tte tre l ggi ins gnat ci da Ermogene. Et a noi è 
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piacciuto per due agioni collocarla nbito dopo l'epiteto: prima, 

p erché a talor è po ta in una , ·oce, talor in più; in una \ 'Oce 

come << Tidide, P ellide, l' mpio, il parricida >>, << Yenere >> o <<amor >> 

o << fuoco >> per l'amica ; in più voci come << il pastor che a Golia 

rupp la fronte>> per David. L'altra, p erché qu a lor appre o la 

ci rconlocuzione i pone ancor il circon. cri tto, sempre la circonlo

cuzione per autorità di Quintiliano ha da e er chiamata epiteto. 

~1a noi, o sia o non sia po to il circonscritto, avendo ri pe tto a' 

t mpi eh di l i ci vorr mo cn ·ire, a rà da noi egnata come peri

frasi . Appresso è da sapere che la perifra i di più parole alcune 

volte inclu Il de verbo, alc una volta non ve lo include. Onde Ovidi o r4 sJ 

nel primo usandola intorno 2-l nom divin o otto volte, le sc i fece 

senza v rbo: << l\Iundi fabrica t or, opifex r rum , mod ra ns cuncta, 

rex superum, rect or superum , coeles te num cn ; qui coele tia ccp-

tra t net , qui vaga fulmina mittit >> 17 ; nelli quali due ultimi luoghi 

il verbo è inchiuso come uno d gli suoi componenti. 

1\fa ne suna maniera delle loc uzioni che eguono pos ono e er 

senza v rbo veramente. E li su dati luoghi po sono darci via e da 

conoscerla e da formarla . Es empio cl l primo come semplice 

<< Titide >>, ma come composto, <<figliu ol di Maia >>; d l secondo, 

<< fabricator del mondo >>; del t erzo, «colui che manda le fulmin e>>; 

d el quarto, <<colui che regge il mondo >>; del quinto, << iubar insigne 

corusci radii >> p er il sole ; da con ai unti, << aqua liberior >> p er il 

mare; d a lle vicinitati, <<Regna abat a>> per l'oriente. Si può 

far ancor perifrasi qualor dal nome che vogliamo circo crivere 

formaremo uno adiettivo aggiungendo un sostantivo Il che gli si [46] 

convenga; come fece Ovidio che, circoscrivendo il cielo, fece un 

adiettivo << celeste>> e aggiunse que to nome << solum >>, onde di se 

<< astra t enent coeleste solum >> 18 . E Dante, parimente a questa 

regola circoscrivendo il mare, disse << marino suolo ». 

Aggiungo però che non tutti li genitivi dopo alcun so tantivo 

operano perifrasi, se non quando col sostantivo precedente possono 

significar tutto il circoscritto e non parte. Il perché questi di Ovi

dio, << ignis solis, lumina soli >>, non possono esser perifra i del 

sole ; perché quantunque que ti genitivi siano del sole, li sostan

tivi nondimeno non importano se non una parte del ole , l'uno 
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cioè il calor , l'altra lo splendore. E al uno dice se, <c poiché 

non possono e sere p rifrasi del s le, iano almeno p erifra i di 
quelle parti del ole, l'una cio del calore, l'altra dello splendore, 

perché tanto è a dir ' igni solis ' quanto ' ignis solaris ', e così 

dir i potes e, e tanto 'lumen oli ' quanto 'lumen solare ' 1> , a 

[47] que to ri penderei che a Il far perifrasi il sostantivo che ocrliamo 
irco crivere o si dee levare o almeno d generar da sé, div rtendo 

o adiettivo o genitivo o co a imile. Ma nel primo olamente d ili 

u detti luochi fa menzion di é in un tr lato, in quella voce 

<c ignis l>; nell'altro rimane saldo et intero in quella voce <c lum n 1>. 

E perché del uolo non pu e er dubbio, eh per alcun modo non 

può e ere, eggiamo del primo per e er i mutato in un traslato; 
perché con quella ragione che quel traslato <c olum 1> f ce perifrasi 

in quelli congiun i <c coele te salurn 1>, par che lo faccia ancor in 
que te <cigni olis 1>. E ì come quello adiettivo <c celeste», vol
gendo i in g nitivo, non manca di far perifra i, dicendo co ì <c o

lum coeli 1> p r e o ci lo, co ì que ti congiunti <c ignis soli 1> par 
che far debbiano. 

Io non saprei dir altr al pre ente, s non che non mi par b n 
fatto che conduchiamo le perifrasi ad alcuna viltade. E sola do
verna tener perifra i quella che de criv un tutto, come il ci lo, 

[4 J il sole, il mondo, un uomo, e sirnil cose, non al li cune lor particelle; 
con que te condizioni nondimeno, che di truggendo loro, cioè e

parando li semplici, non eggiamo che si distrugga co a che n gli 
semplici trovar non si po a. Que ti congiunti <c forza di propo
nimento, di con iglio 1> e <c di vergogna 1>, poi che saranno partita
mente collocati p r li semplici, sarà il luoco loro n ella perifra i 
di ciascuno loro eone tto . E che po ono far altro h p rifrasi, 
non essendo l cuzi ni? i l var bbe per a ventura alcun argomento 
co ì contra: es e non hanno la diffinizione di perifrasi, adunque 
altra co a sono; imp rò che la perifra i è quella che pone uno 
nome per un altro, ma in ciascuna di queste rimanendo il proprio 
nome, come <c proponimento l} che quanto <c deliberazione » per 
ess r suo sinonimo e <c con iglio 1> e <<vergogna 1> niente circo cri
vendo, concluderebb facilmente queste non e er perifrasi. In
vero questo argomento ha tanta forza, anzi tanta embianza di 
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verita t e, che non è co ì da sp rezzare; perché d arà lum e a molt i 

luochi di qu e ta bella ìmprc a . 

Io nel ,-c li ro rì penderei, che c '1 nome rima n n l uo \"i aorc [49; 

eg li non puh circo cri, ·er e mede imo; ond ~ ,-olcndo circoscriv r, 

fa bi oano levar lui e porre un a ltro o pi ù nel uo luoco . .:\[a quando 

e so degenera da é in alcu n modo, a llor p uò ser part e circos ri

,·cnte di ::.te . o, ì come nerrl i empi ch' io died i nelle dc crì zione 

d l ciclo fa tta da Ovid io q ua ndo d i:sc << coelcstc olu m t>, m 

qu lla del mare fa tta da Dante mentre dis e <<marino uolo t>. 

Che sì come q uello adie tti,·o << cclc te t> derre ncra d a que to no me 

<<ci lo t>, che per . r o t anti,·o c retto ca ' nel maugior . uo 

vigore he e. ser pos a, c << ma rino t> dege n ·ra da << mare t>; co ì 
tut i li aeniti,·i ca i m a ncano della virtute del lor retto, onde 

ragione, ·olmente on chia ma ti oblichi . E nel , . ·ro in così fa tte m a-

ni re di p arl a re il geniti,· ha q uella medesim a , ·irtù che c ad iet

ti,·o fosse, conciò ia cosa che quando gli autori dicono << vis cog i

t a t.ioni , vi - a nimi •>, è quello te o eh e dice· ero per lo adie t

tivo <<vi coaita tiva •> e << vis animalis •>, ioè e a potenza eh chia

rma mo Il <<cogitazione t> e << a nimo t>. P a rim ente qu llo stc o è [5o] 

<< fo rza di p roponimento , forza di con ialio, forza di vergogna t>, 

ché se la gentilezza del parlar ave s comporta to dir << forza 

propo-itiva, forza con iglia tiva, forza vergognativa >>, che è 

e so p ropo ito, e o consiglio, c a verga na , e niente altro uona 

<< f rza •> che appre ' La tini << vis t>, la qual ora per quella vir

tute eh~.: è nella co.-a . i pone, ora per lo sfor zo. P er la qu a l co a 

se noi ricevere mo << forza t> n lla prima sio·nifìcazione, ci è p r 

quella virtute che è nella delibera zione, ì come si dice << Yi ani-

ma •> p er qu ella virtù che è nell'anima, allora eia cuna delle de te 

parti . ad perifrasi. Imp rò che uno de' cong iunti , cioè << forzo t> , 

si anifica una cosa che non è sempre nella deliberazione. :\é mi 

p a r esser ben fa tto dir che ella sia circolocuzionc di qu to con

cetto d etermina to << lclib razione forma a » o << forzat a>>; p rciò 

che più infa llibil regola dobbiamo aver che una circolocuzione [s rJ 

non pos a es er più che d ì uno circoscritto d eterminato. E non

dimen c - ì circoscriv r bbe Il non sola mente la dcliberazi ne 

ma qu c,' to determ in ante, forma che es. cr non può. Perché allora 
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<<forza>> è pur sinonimo di <<sforzo >>, e quel g nitivo << delib razion >> 

per é nulla pu' , se non che dimo tra di ui sia cosi fatto sforzo. 
Aggiungo, s alla p rifra i i appone erbo, che non sia enzial 

parte di s a per ve tir insieme un altro eone tto, talor cotal 

compagnia di congiunti diviene locuzion traslata e talor figurata, 

et il verbo si chiama parte enzial della p rifrasi; qualora l -
ando quello si l a e un m mbro d lla int llig nza d ila p ri

fra i, come che 'io volessi circoscrivere cipione, dices i <<colui 
che ruinò artagine >. Ma parte non ess nziale, però condu

c nt alla perifra i a v nir un concetto diver o da lei, è quando 
il rbo fo e tale che per levarlo ia, non i l vas e membro di l i, 

quale è in quella locuzione del Petrarca, << u cir d l terr no ar
cer >>, che que to congiunto tutto veste qu sto concetto <<morir, 
e dentro i è una p rifra i d ll'umano corp . Né p rò fa locuzi ne 

[52] figurata Il ma tra lata, per qu l erbo << u cir >> che conviene al 
car re, al qual da Platone è a somigliato l 'umano corp . Il luoco 
suo da inanimato ad animato. 1a quella ch'altrove fece, << la

sciar rotta sparsa que a fra! e grave e mortai gonna >> 18 , è ben 
locuzion figurata, dentro di cui è medesimamente una perifra i 

dell'umano corpo; et è tratta dal luoco dell' effetto. 
È differenzia ancora fra la perifra i e la de crizion ; che la 

perifrasi non solamente rimove da sé il circoscritto, il qual sarebbe 
manifesti simo, ma quello da alcuno delli u dati luochi circo
scrive; e così lo vuole dar ad intendere. Ma la de crizione si ri
tiene il d critto e quello si come non inteso di hiara, apr ndo 
alcune proprietadi della natura. Imp rò che se fo e alcuno che 
non ap s e che cosa fosse l'aquila, e ch'io gliela vole i dar ad 
intendere, l 'aquila es r un uccello d'occhio po nte a riguardar 
li raggi d l sole, di unghie rapacissime, di cotanta grand zza 

[53) e di tal costum ; in qu ta dichiarazione non è ri limo o il d -
seri to, anzi necessariamente è inchiu o. Co i se io vol s i des ri
ver un giardino, uno viaggio, n lla prima parte d l ragionamento 
avrebbe loco la cosa, anzi in qualunque parte potrebbe a rla 
qual io volessi descrivere. E queste descrizioni, p r la ua lun
gh zza e natura, si con rvaranno con le u materie macchie. 

ogliamo nondimeno d lle de crizioni trar molte perifrasi deflesse 
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p r apparecchiar magaior copia a' no tri bi. ogni da qu elle, cioè 

dalle quali far i potrà acconciamente. Ancora, perché com è 

d tto la perifra i può venir in tre modi, cioè in più voci con verbo, 

in più voci enza verbo, et in una ola, noi pigliaremo tre differen

zie da seanare che a q ucsta aeneral nota di pe rifra i aggiugne

remo per la prima que ta , per la second:'t =· per la terza questa::?· 
ì che i vedran no così segnate: , .. . :!· E e a ranno perifra i 

d efle :-c, co ì , [ , c. 

E perché a ba tanza è parlato di quelle perifrasi che ono d i 

più Yoci con verbo o Il nza v rbo, p iacem i che abbiamo a lquanto [54] 

di raaionamento intorno a quella che è po ta in una ola voce. 

D ico a dunque che molta con iderazione è da avere in così fatte 

per la , ·icinitate che è tra lei mentre è in una voce e tra la ined

doche. E la traslaz ione e la perifrasi pos ono porre una voce per 

un 'altr a, non per tutto, cioè quello tesso, l 'una e l'altra. he 

e quello i tes o fo ero, non faceva bi ogno he g li a ntichi ave -

sero ritrovato per significarle più nomi. 1a, adunque, per ferma 

regola t enuto eh a conoscere la ineddoche e la tra lazionc 1a 

d a lla perifra i di una v ce, aperto s gno arà e la voce significa 

alcuna parte per un tutto , o p r contrario, o a ltra co a prima. 

Imperò che quantunqu 'intenda appres o i poeti il ciclo per que

sta voce << axis •> o vero p er qu e ta << Olympu >> , nondimeno nes-

una d i loro è perifra i. ::\la la prima è s ineddochc perché p r una 

parte del cielo è significato il tutto, conciò sia cosa ch e << axi >> 

è quella pa r te del ciclo che è settentriona :l le; e la econda è tra la- [55] 

zione, perché cotal voce << Olympo •> è tata trapportata da un 

a ltissimo monte di così fatto nome a l cielo. Ma la perifrasi di una 

,-oce ha maggior eccellenza che a lcuna delle predette figure, im-

p rò che la sua ingular voce cmpre pone per maagior enfa i, 

senza a iuto né di ineddoche né eli traslazione, formando qu ella 

d a alcuna operazione o dal luoco o da alcuna persona per virtù 

d ella d enominazione; qual è questa << tonante>> p er Giove, dalla 

operaz ione, e << La tonia, Cinzia e Ortigia >> cla.l luoco. 1\fa non è 

co ì di qu e ta voce << F cbe •>, perché que ta voce << F ebe >> è ino

nimo, non perifra i, di Diana, non a ltrimenti che ques ta <<Febo>>, 
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di Apollo. Da nome di per ona arebbe com qu to << aturnia 1> 

per Giunone, imperò che co ì è denominata da aturno. 

Lo UZIO TRASLATA. 

Pura. llegorica. S ntenzio a. 
Locuzion traslata è quella dove alcuno o più de' congiunti 

sono traslati. 

r561 La tra lata senza riguardo arà da Il coglier per conoscer il 

giudicio dell'autore, imp rò che n ile traslate e nelle figurate e o 
può solament mostrar del uo artificio aperto. E le traslate sa-
ranno come que te: <seguir laude, guir biasimo, eguir peri-
colo, trovar compa sione in alcuno, accender i d'amor , pervenir 

a notizia, conceper amor , porger refrigerio, portar opinione, 
porger piac r 1>. Et in ro distrutti i componim nti della locu
zion tra lata, quantunque gli semplici a uo luoco fos ero ripo ti 
e o, nondimeno ancora sarebbe distrutta la industria dell'autor , 

la qual a' nostri bi ogni non potrebb es r appar cchiata; ché 
la virtù della traslazione non si può trovar nelle voci ci l e ma 
nella testura di quelle. n l v ro, facendoci mestieri dir questo 

concetto, eh la t erra bagnata si fa acconcia a produrre quando 
il sole la percuote, non ci sovenir bbe alcun b el modo traslato 
pre o dal po ta, ma ci occorr bbero olamente le proprietà. 

ppresso da a pere che la locuzion tra lata i pu' divi d r 

[sl] in traslata pura e tra lata allegorica e tra ll slata sentenzio a. E per 
la tra lata pura po sono a ai bastar li su dati e empi; ma p r 
l'allegorica siano questi: <<esser giunto al m ezzoaiorno 1>, olendo 

che si intenda er giunto al mezzo d ila vita; e quali ono qu lli 
n lla se tina di Dante, << l poco giorno et al gran cerchio d'om
bra / on giunto l o, et al bianchir de' colli 1> 20 ; li quali traslati 
igni:ficano lui esser giunto alla vecchiezza. Et univer a lmente 

queste allegorice comprendono tutti li proverbii, enimmi, e com
pc izioni cosi fatte; le quali per distinguer dalle pure co ì egna
remo: C). E li luochi dell'una e l'altra sono tutti quelli onde i 

poteva trarre il semplice traslato. Ma della s ntenzio a ia questa: 
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<< la m orte è fi n d' una prigion o cura agli animi gent ili >>, et um

Yer almen e tutte quelle co t ruzioni che hanno li sen i e cogi

t ati che fanno la fo r ma d i gravitat e. :::\"é altra d ifferenzia è tra le 

sentenzio e tra. late e le cnten zio proprie hc nelli loro emplici 

componenti; ma nella Yirtì.t sono med ime . E però , ·enaono a far 

sen. i di una Il m d :--ima forma. E ,·ogliamo, quando b n a\·an- ·s J 

zas:ero la costruzione di uno concetto, che siano con crvatc in 

uno di quc t i luochi per merito della loro dignità e per an~rle 

sempre pronte. E t acciò che si po ·sano conoscer dall 'altre, \'O

gliamo be l t ra. late entenzio e sian con questo particolar 

segno nota te, -. 

~é mi ri marrò d i d ire, la locuzion t ra lata aver gran ,· ir tù 

n el dipingerci le co. c davanti , il che maggiormente fa la fiau rata 

ch e seaue. l\1a la p ittura che s gue dall a traslazione Yien ·olamcnte 

d a lla co a ond i l trasla to è ta t o preso, cb e p r corr re a lla m e n te 

no tra la cosa onde è stata tra ferita la voce, ci fa qua. i veder 

imi le qu lla a cm è tra p ortata; qual ' que to di \'irgilio 21 : 

E t pa tri Allch isae gremio complec titur o a, 

così imitat o dal Petrarca parlando alla t erra ove era epolta :\la 

d onna L aura 22 : 

Ch'abbracci quella cui , ·eder m'è tolto. 

E cco che, per udir noi quella voce<< abbracciar>>, corremo con l'ani-

m o a quell'atto ignificato veramente da qu e ta voce <<ab li bracciar». [59] 

E così ci pa r qu a i ved r un non o che d avanti per e er dato, 

com e a tto d'uomo, a lla t erra insen ibile . ::\la la locuzion figurata, 

qu llo che m ette qua i n l co p etto d e' lettori , non fa e non per 

la virtù d el luoco onde essa si muove ; il perché Virgilio, avendo a 

fi gurar il med e imo concetto, che è di s pelir, così disse: << Onera-

bit m embra epulchro >> 23, prendendo la figura dal luoco delli 

consegu enti mi ta in al un modo con quella degli apparenti. 
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TOPICA DELLE FIGURATE LOCUZIO I. 

Dall cagioni 

Materiale. 

Efficiente. 

Formale. 
Finale. 

Daali istrum nti d lla cagion efficiente. 

Dagli fletti. 
Dagli antec d nti . 

Dalli con eguenti . 

Pr cedenti. 
D agli aagiunti • Accompagnanti. 

l egu nti . 

Dalli contra ri . 

Dagli atti. 
D alla qualità e quantità del corpo. 
Dagli apparenti. 
Dalla similitudine. 

Dalla comparazion 

Locuzion figurata è quel modo artificioso di p arlare che, 
tratto dali virtù di alcun luoco, o topico o figurativo, or in pro
pri or in traslate parole talmente ci rappresen a quasi la figura 
o imagin che dir vogliamo della cosa, enza spe e volte nominar 
qu Ila, eh più to to ci par di v derla che di l gerla o di udirla . 

Già pervenuti a quella parte di lingua dove più d ll'artificio, 
qu i con disegno o pittura, si mo tra e la qual gli autori con i
lenzio hanno pa ato, divina n l vero mas ima cagion d ella dil t
tazion che dagli ornati critti antichi i prende, è prima da sapere 

[6r] eh né parole ~ proprie né traslate partoriscono la e s nzia di que-
ta locuzione di che ora abbiamo ragionamento, ma olo il luoco 

ond es a i trae. é posso negar che la traslazion non abbia gran 
rnagisterio nel darle colori quando si rice e p r ornamento; ma 
invero tutto il disegno vi n solamente dal luoco. Et il luoco non è 
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altro che il fonte onde la es cnzia della locuzion può aver origine, 
ì come << luoco >> chiamano gli oratori quella ede o e po a la virtù 

dell'argomento et onde e so argomento trar si può. é i potreb
bono trovar que t e locuzioni figurate, ì come né anco gli argo
menti, e prima non i cono ce ero li luochi, non altrimenti che 

trovar non i potrebbe già mai la fenice in Italia, quantunque saga

cemente per tutti li monti o el ve di quella i cerca e, perché il suo 
luoco non è in questa regione. La cogniz ion de ' luochi adunque, 

così per tra lazion chiamati da luochi materiali, porge tutta la 
invenzione d i co ì fatte b llezze. E senza quella, così sarebbe 

po si bile t rovar figura d i locuzione co JJ me la stella d i a t urno [62) 

nel erchie della luna , quando bene a lcuno potesse col corpo là 

su a ndare. 
E ono al creder m io alcuni luochi topici commu ni agli a rgo

m ent i et a queste figur , come le cagioni, gli effetti, gli antecedent i, 

li conseguen ti, gli aggiun ti , li contrari et in alcun modo li simili 

e li comparati . I mperò che questi che si p rendono dagli i t rument i, 
d agli a tti , dalla qua lità e quantità del corpo, d agli apparenti, 

non sono topici ma p er co ì dir figurativi . Ben ono t ali che più 

manifest a m ente mettono davant i agli occhi le figure le q ua li da 
loro si formano, che non fanno per avent ura li t opici . Né sono 

que t e figure quelle che figure di sentenze sono, ì come ci insegna 
Ermogene, una medesima co a con li m etod i, cioè con quelle v ie 
p er le quali i indrizzano le sentenze ; e le figure di parole quelle 

che per la sola loro co t ru zione e collocazione i mostrano cot ali, 

m a clestru t t a così fa tta collocazione, si distrugge ancora la figura. 
Ma queste ch iamiam o locuzioni figura l! t e, non perché inclrizzino [63] 

alcuna sentenza o perché si mett a no in tale o t a le figura di costru
zion e, che ri volta la costruzione in più maniere q uella medesima 
si rimane; anzi perché r appresentano davant i la figura della cosa 

sì ch e ci p a r ved erla. Il p erché forse con magcrior ragione meritano 

que t e il nome di figura che le predette due. 
E sopra tutto è da considerare che le traslate voci o le proprie 

non sono quelle che danno essenzia l stato a quelle figure, ma come 
già eletto abbia mo, solam ente il luoco . E per gra zia di e sempio 

ponia m o che alcun voglia figurar questo concetto: << vicinarsi la 

25 



G. C. DELMINIO 

sera >>. Dico che p otrà gentilm nt per mio a i o tirar la figura 

dal luoco degli anteced nti, ve tendo tal eone tto o con que te 

parole proprie, <i poter par r a qu lli cl abitano Maro co di già 

veder d'appresso il sole>>, o con queste traslate, <i il sol già bagnar 

nell 'Ocean l'aurato carro>>. Et acciò eh meglio cotal virtù de' 

luochi 'intenda, incominciamo da qu ilo dell cagioni, eh sono 

[64) quattro: mat riale, efficiente, Il formale e finale; le quali ono in 

ciascuna co a, ì ome nel t eatro la cagion materiale sua furno 

le pietre e altra materia di che fatto fu , l ' ffi.ci nte l'architetto, la 

formale quella forma che egli ha di teatr , non di chie a o di torre, 

la finale che a fin di recitar e rappresentar co a dil tto d el po

polo fu fatto . 

alla cagion mat rial così figurar i potrà locuzion . Ecco il 

Petrarca proponendosi di voler adornar con figura qu to eone tto 

<i cantare>>, li enn p n ato poter far ciò adop rando l'artificio 

intorno alla cagion materiale d l canto, che è gli spiriti, cio il 

fiato; il quale tirato da natura! so piro alle parti supr me (come 

in egna Cic rone n l econdo Della natura de' dei) 24, gli i trumenti 

che ivi ono in molte maniere di voci lo distinguono et informano, 

come in parole bas c, in grido, in canto. Dis e adunque: <i E i 

vaghi spirti in un aspiro accoglie 1 Con l ue mani >> 26 • Et altrove, 

volendo dir <i chiamar altrui>>, disse: «Quando [io] muovo i o pir 

a chiamar voi>> 26 • Et il detto eone tto ri ordami Marco Tullio nel 

[65] pri ll mo dell'Orator aver così vestito: (i Excitare vocem >> 27 • Pari 

giudicio fu quello di Ovidio, che, avendo a vestir questo concetto, 

(i sonar la tromba>>, disse: <i Buccina quae medio concipit ubi aera 

ponto >> 28 • E se ben consideraremo, né al Petrarca parve che 'l 
concetto d l cantar, né ad Ovidio quel del sonar fosse a bastanza 

figurato dal solo luoco della cagion ma t riale; fer seguir il luoco 

degli aggiunti egu n ti, l'uno dicendo: ~ E i aghi spirti in un so

spiro accoglie 1 Con le sue mani, e poi in voce gli scioglie 1 Chiara, 

soave, angelica, e divina >>; l'altro: <i Buccina quae medio concipit 

ubi aera ponto l Littora voce replet >>. é può esser luoco de' 
conseguenti ma degli aggiunti, p rché non segue di n ecessità che 

da poi il concetto, o fiato o aere, la voce o il suono si senta, che 

da poi così fatta (per dir cos1) concezion l'uomo si potrebbe for-
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mare. Per la qual cosa il P etrarca con alcun tudio \'i interpo e 

quelle particol <<e poi l), dimostranti l 'ordine, non la necessità, 

et Ovidio quella particola << ubi l) di mede ima importanza. 

P os li siamo adunque per gli e sempi dati due cose vedere. [66) 

L 'una, che talora le figure, mentre una sola è impotente, i gemi

n ano a ve tire un solo concetto, che a locuzion d'altra maniera 

n on è concesso. Et invero per la sola tirata della cagion materiale, 

n on er a d el tutto m es o davanti il concetto del can tar o d l onar; 

ma accompagnat a quella degli aggiunti seguenti , ci fa veder il 

sospiro eh precede il canto che segue, sì come presenti fossino . 

L 'altra è che am atissime ono quelle figure che da due o d a più 

m e colati luochi insieme na cono. J. é per li due me colati luochi 

di sopra intendo quello d lla cagion materiale e quello d egli ag

giunti, ché nel vero non sono mescolati, anzi , divi i ; e, come ho 

d etto, la divi ione è chiara ne l'e sempio d el P trarca in quelle 

particole <<e poi l>, e nell 'essempio di Ovidio in quella voce << ubi l), 

che pur ignifica ordin ; ma per quello degli aggiunti seguenti e 

della cagion formale aperta da quelli adiettivi <<chia ra, oave, an

gelica, e divina l). ila di questa e forse più avanti consi llderando al L67] 

suo luoco diremo. 

Ma è da con iderar, p er la cognizion della cagion materiale, che 

le materie non olament si chiamano quelle di che alcuna cosa si 

fa , come le pietre di che fu fatto il teatro, ma ancora quelle in

torno alle quali o sopra le quali versa alcuna nostra operazione. 

Imperò che dall'op razion del p ercot er è cagion materiale il corpo 

sopra cui si fa la percussione. é si conoscerebbe operazion di per

cussione se non fosse corpo sopra cui si facesse; che sola cotal 

materia fa sensibile la detta operazione. Né il pugno o ver il ferro 

con cui si percosse è da esser chiamato material cagione, ma istru

mento dell 'anima che si me se a far t al percussione per mezzo di 

tal istrumento. Et in questa chi ra di materie sopra le quali versa 

l 'operazione possono cader ancor le materie intelligibili, le quali, 

benché veramente non siano materie, pur sono come materie. 

Appresso è da sapere che d egli effetti, o ver operazioni, prodotte 

da animali, alcune restano sensibili da poi che sono fatte, come il 

teatro, lo seri li vere; alcune non restano, come il parlare, il toccare, [68] 
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il caminare e simili . Perciò che non sono vi ibili se non in quel 
solo tempo che si operano. er la qual cosa quelle che si riman
gono hanno per cagion materiale quella sopra la qual operando 
i v rsa; c di quest e che rimangono da poi il fatto, u enza 

eccezione hanno la cagion materiale fuori di noi, perché altrimenti 
non rimarrebbono s nsibili (sì come il teatro, il qual ha la ma
t eria nelle pietre) . Ma di quelle che, fornita l'op razione, mancano 
di esser sen ibili, a lcune hanno la cagion materiale in noi (come il 
parlare o 'l cantare) benché di fuori primi ramente la rice a; 
imperò che se bene il .fiato, che materia! cagion è del parlare, s n
tiarno in noi, pur dall'aere che d i fuori è lo riceviamo. lcune 
l'hanno sempre di fuori, come il caminare; imperò che la via o 
altra cosa sopra la qual i camina è del tutto fuori · di noi. Alcune 
la possono aver dentro di fuori di noi , come il veder, il toccar ; 

[69) perché et altrui e noi mede imi possiamo e veder e toc ll care. 1 

potr bbe anco nelle operazion che restano dopo il fatto trovar 
di quelle che avrebbono accompagnate materie, cioè non sola
mente quella di che alcuna cosa i fa, ma qu ila sopra cui si fa, 
come lo scrivere. Imperò che quella operazion dello scrivere lascia 
il suo effetto nell'inchio tro come in materia di che fu fatto, e lo 
lascia nella carta come in materia sopra cui fu fatto. 

Facendo adunque bi ogno alla invenzion d ile figure, che dalla 
cagion materiale tirar vogliamo, conoscer prima la d etta cagione, 
io direi p r regola generale che di tutt le operazioni de' sensi 
siano materia! cagioni quelli che altrim nti i chiamano obietti 
de' sensi ; perché d'int rno a quelli come d'intorno a materia ver 
sano l'operazion de ' sensi . Parimente di tutte qu elle operazion 
che dopo il fatto non restano, direi e ser cagion materiale quel 
corpo sopra il qual si fecero o si fanno, che nel vero esse si mo
strano sensibili sopra cose corporali . E opra che altra materia 
ver a que ta operazion del caminar, che sopra il luoco p er il quale 

(7o] Il si camina? Così nell'opera zion del volar, entrando l'aere come 
luoco o corpo per il qual si ede sensibilmente versar cotal opera
zione del volar, direi l 'aere esser la cagion materiale, non l'ali, 
non le penne . Imperò che l 'ali e penne sono gli istrom nti p er mezzo 
de' quali si vola, non altrimenti che li piedi per li quali si camina, 
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et il calamo per il qual cnve, t il martello per cui i fabbrica . 
::\1a di buon giudicio arà, nel figurar delle mater ie, aper co

glier talor solamente q uelle par ti che pos ono non meno mo t ra r 

vaghezza che la figura della co a. E e ben consideriamo le cose 
del Petrarca, troveremo della cagion mat riale di questa operazion 
del caminar aver tolto solamente le par ti che i mo t rana belle; 

imp rò che Y ggendo il luo o o ver la terra es er la materia opra 
cui i camina, non nominò t rra ma erbe e fiori, per maggior va
gh zza, là dO\·e d is e 29 : 

Già ti , ·idi io d'onesto foco ardente, 
:'\lover i piè fra l'erbe e le viole. 

Dall a cagion effici nte t ras e la virtù Il d ella figura poetica- [7I] 

ment il Petrarca nelli su da ti e semp i. attribuendo q uello eh è 
di L a ura a ll 'am ore; imp rò ch e la vera cagion efficien te della voce 
' l 'animo di colui che la pronuncia. Era, ad unque, l' anima di 

L a ura cagion efficiente del suo canto, sì come gli spiriti , o ver il 

fia to, erano la material . 1\la perché so volendo dimostrar Laura 
tutte le cose operar gr aziosamente, finge h 'amore, p rima ch 'e a 

incomincia e a can tar . inchinas e gli occhi di lei, p er fa rci veder 

che L aura con alcuna v rgogna incomincias e; m a Yergogna che 

m olto ornam ento aggiugn esse al uo canto. Amor dunque fu quello 
che inch inò gli occhi; a more con l ue m ani sciol e gli spiriti, 

cioè il fia to , a lle upreme parti ; amore finalmente gli sciol e in 
dolcissima v oce, il qual amore nondimeno fu essa Laura piena 

d'amor e d'ogni grazia; per le qual parole si può comprender 
esservi insi me il luoco degli aggiunti preced nti e degli atti. 
Imperò che di necessità non è, che prima che uno canti inchini 

gli occhi di vergo ll gna. 1a il P etrarca, pensando quello che in (72] 

Laura soleva prec der prima che cantasse, vi accompagna per 

m ettercela quasi davanti agli occhi. Ma in quel sonetto, << Spirto 
felice, che sì dolcemente )), tre volte una dopo l'altra figurò dalla 

v era cagion efficiente, che è lo pirito animale o vero anima, di

cendo 30 : 

Spirto felice, che sì dolcemente 
Volgei quegli occhi più chiari che 'l ole, 
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E formavi i ospiri, e le parole 
Vive che ancor mi sooan nella mente, 
Gi ti vidi io, d'ooe to foco ardente, 
Mover i piè fra l 'erbe e le iole; 

imperò che non solamente dallo pirito animale [procede] il volger 
degli occhi, ma il formar delle parole t il mover de' piedi. Et 
Ovidio quello attribuì alla tromba poeticamente, che era di Tri
tone, imper ' che la tromba non avrebbe onato se la cagion effi
ciente del uono non ave se ciò operato. E per li detti ess mpi 
si può coglier che non volendo dir altro concetto che cantare, lo 
figura da tutte le dette cagioni e vi con urna quattro versi . 

[73) agli istromenti della cagion effici n Il te formò bellis ima fi-
gura altrove quando, volendo ve tir il mede imo concetto <<cantar >> 

o ver <<parlare >>, disse 31 : 

Onde le perle, in ch'ei frange et affrena 
Dolci parole, one te e pellegrine, 

e questo concetto «lamentar» co i in altro luoco 32 : 

Perle e ro vermiglie, o e l'accolto 
Dolor formava ardenti voci e belle . 

Imperò che, quantunque li denti chiamati dal Petrarca <<perle>> 
e le labbra <<rose,>, et appresso la lingua, distinguano facciano 
esser tale e tale la ·oce, nondim no l'anima nostra per cotali i tru
menti non altrimenti opera e forma la oce eh si faccia il fab
bro alcun uo effetto per l'incudine e 'l martello, che sono uoi 
istrumenti. nde, nel primo e empio la cagion efficiente diede, 
secondo il suo co tume, ad amore; e nel econdo, all'accolto dolor, 
com poeta; e sendo in ambedue li luochi veramente l 'anima o 
mente che dir vogliamo di Laura, e l'uno e l 'altro ' mi to della 
cagion formale e forse ancora della finale. Ma l'istrumento del 
suono usato nel su dato empio d'Ovidio non pone luoco onde 

[741 figuri quel concet jj to, <<sonare )). Perciò che qua ntunque dipinga 
così quell'istrumento, <<Cava buccina umitur illi, Tortili in la-



LA TOPI CA, O VERO DELLA ELOC ZJO='/E 391 

tum, qua turbine crescit ab imo )) 33 , nondimeno è particolar 

descrizione della tromba e nien te fa a Ye tir que to concetto: 

<< onare )) . 
Appre o è da con idera r h Ovidio per dipina r l'atto del 

onar, imaginando quello che precedeva al uono, tra e figura 

dal luoco degli aagiunti p recedenti, come fece il Petrarca nell 'in

chinar de li occhi , q ua ndo di e: << aYa buccina umitu r illi). 

Perché Yolendo onar , non è di n ce~ ità p render la t romba prima, 

che potrcbb e er por ta alla bocca da un alt ro. P uò ben ciò avenir 

e per a-ventu ra avien pe se volte, ma non è nece aria ì ch e sia 

luoco dagli anteceden t i. Fu a ncora dal luoco d gli i t ru ment i 

della cagion ffici nte quella figu ra d'O,· id io che, Yolc ndo di r la 

t erra produr da . ', d i e: (l Ra ·t roq uc intacta nec ulli , a uc1a 

vomer ibus )> 34 . Et è in alc un modo m -colato il luoco de' contrarii . 

Dalla aaion f rmale p r . c ancor m do d i ve. t ir i l m ede imo 

oncett <<can tare)>, Il la q ua l q ua ntunque n n sia emplice ma mi- [7sl 

sta on la ma t riale c forse ancora con la finale, p ur chiaram n 

i può v der la sua fi aura in q uelli adiett iv i <1 chiara, oave, a nge

lica, d ivin a)> e negli a lt ri e mpi <1 a rdenti voci e belle)) e <<dolci 

parole one te pellegrine )). J crò che ì come d iciamo la cagion 

m a t ria i el i un va ·o d 'a rgento e s r l'argento, la formale q uella 

for ma che ha d i va o, non d i tatua (perché so tto a mill forme 

può oagiacer la mat ria d ell 'ar aento), co ì la cagion mat eria le 

d elle pa role o d el can to è il fi ato, la ffi iente è la mente, gli istru

m en t i, la lingua, li d n ti , le labbra; la forma le qu ella forma che 

la ' oce o il fi a t o ha prt: o di parole, o ba se, o d i canto, o di grido ; 

ché tu t t e q ue te ono form e del fia to, o d ella voc che dir vogli a mo, 

la qua l non è mpre otto la fo rma del canto né empre sotto la 

forma di parole ba s o di gridi. Adunq ue, dando a llo sciolto 

fiato di La ura for ma d i voce chiara , soave, a ngelica, divina, non 

. o q uan to pi ù aen t il f rma d arl poteva, n ' com Il meglio farla [76] 

a' lettori n ib il . o ì Ovid io nel u dato empio della tromba 

accompagnò il luoco della cagion formale, dicendo: << Littora voce 

r eplct, sub utroqu iacentia P hoebo )) 35 , che delle pred ette forme 

d lla , ·ace, dà a que b. della trom ba d i T ritone la grandissima , 

amplificata n on al tri menti d a l circoito del mondo, di quello che 
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irgilio amplifica la grand zza del iclopo dalla capacità della 

pelonca, quando disse: << iacuitque per antrum imm nsum >> 86• 

E tutta quella amplificazione è osta n l luo d ' con guenti. 

Imperò che se la voce della tromba empie li liti di tutto il mondo, 
consegue di neces ità che fosse grandissima; e se il iclopo si di

ste e per la grandi ima spelonca, dando irtù a quella particola 

<<per>> di significar tutt le parti della sp lonca, cons gue di ne
ces ità ch'esso fo e ancora grandis imo. 1a d ili con guenti al 
suo luoco diremo. 

alla cagion finale tra s parimente me colata figura il Petrarca 

[77] intorno al predetto concetto << cantare >> nell'e empio Il dato di 
sopra. Imper ' che, una di due potendo e ser la cagion fìnal del 
canto, cio o ver la dilettazione o ero il rapirei al desiderio d ila 

celeste armonia (di cui que ta del mondo picciola imagine) , dal
l 'una e dall'altra occul amente fece figura. Ché, s ben con ide
riamo, quelle parole <<chiara, soa e>> toccano la diletta zion che 
dalla voc prendeva; qu ll'altre du parole < ang lica, divina>> 
dimo trano n ila voce di Laura er stata imagine non olam nte 
della celeste ma di quella onde la cel te deri a . Alla qua l c leste 
armonia convi n in fin d l sonetto quel nom di << irena >> imi
tando Platon il qual qu sto nome di ir na attribuisc a quel 

concetto che da olger ciascuno cielo proc d . E significa <<cantar 
a Dio» o ver << laudar io>>. E questa a endo nel quarto v rso 
così strettam nte involta, li piacque nel econdo quadernario di 
così spiegare s7 : 

Sento far nel mio cor dolce rapina, 

benché sia mi to del luoco della cagion t ff tti; ché un dolcis
simo canto quasi di necessità è cagione di tal rapina. 

[78] Ma piu Il puro è quello<< Da qual angelo mo e, da qual sp ra, 
/ Quel celeste cantar» 3 • E qu Ila che ha il fine la dilettazion 
sola, gentilmente figurò altrove, là dove, poi che alla voce di 
Laura attribuì questo nome di << aura >> di se 39 : 

La qual era po sente, 
Cantando, d'acquetar gli sd gni e l'ire, 
Di ser nar la tempestosa mente, 
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do e for e è la predetta mi tione del luoc delle cagioni et effetti. 

Abbiamo dunque veduto come il Petrarca mescola li luochi e con

seguentemente le figure. Ia Ovidio nel onar la tromba di Tri

tone più divi amente pose la cagion finale, ì che fa diverso con

cetto del sonare, dicendo co ì: <<Et iu o c cinit inflata r cessus 1> 40 • 

Et invero qu elle Ye ti d ' concetti a ranno artificiosamente fi

gurate dove più luochi mi ti partoriranno le sue bellezze, ì. che 

quasi l'orditura della veste venga da un luoco e lo tame da un 

altro, e nondimeno di tutti questi si faccia una sola tela. Il che 

negli argomenti ha tanta forza che fa spesso Yacillar l'avversario, 

sì come quello che, o ero per l 'implicazione de' luochi, non sa

pendo a Il quel argomento ri ponder, resta confu o, o vero se pur [79] 

risponde ad uno, non ha p r ò sciolto il tutto, per rimaner il vigor 

dell'altro. 

Dagli effetti si figurerà locuzione quando tutta la indu tria 

sarà posta in quella cosa che è produtta dalla cagione. E per gra

zia d'e s mpio vengaci da dire <<e er prima\'era 1>. Noi nel vero 

volendo operar alcuna figura del luoco dagli effetti, potremo alla 

cagione che produce l'erbe e li fiori far seguir quelli. Vol ndo 

adunque usar luoco dagli effetti, fa bi gno che tutto l'artificio 

appaia negli effetti, se non ci piacesse mescolar il luoco delle ca

gioni con quello degli effetti; come fece il Petrarca nel sonetto 

<<Quando 'l pianeta che distingue l'ore 1> 41 , dove disse che la virtù 

che cade dall'infiammate corna del Tauro veste il mondo di nove! 

colore, e le rive et i colli di :fioretti adorna. Alle quali traslate niente 

cedono quelle come proprie, anzi forse più gentilmente pingono; 

là dove, attribuendo la virtù del sole agli occhi di Laura, disse 

che facea fiorir co' Il begli occhi le campagne. Té si può dare puro [Bo] 

luoco delle cagioni né degli effetti, perché l'uno si conosce per l'al-

tro. B en si potrà chiamar o dalle cagioni o dagli effetti dove più 

averà messo l 'autor dell'artificio. Il perché là dove dice: <<E sì 

come di lor bellezze il cielo 1 Splendea quel dì 1> 42
, parendoci a noi 

per tal parole quasi aler lo splendore più che la cagion di qu llo, 

diremo esser dagli effetti. Così quello << Il ciel di vaghe e lucide 

faville l S'accende intorno, e 'n vista si rallegra l D'esser fatto 

seren da sì begli occhi 1> 43 ; per lo qual essempio ancora si può 
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cono cer m glio quello che sopra dice amo, cioè un concetto fi
gurato poter aver ad un tratto più ch'un verbo et una costruzione 
fuori della r egola dell'altre locuzioni. Perci che in tutti li pre
detti tre versi, non intende il Petrarca e tir più di que to con
c tto <~gli occhi illuminar tutto il mondo per la irtù attribuita lor 
dal sole >>. Et in altro luoco fu con t nto di questa sola costruzione 44 : 

E dove gli occhi suoi olean far giorno. 

(Bz] Li luochi degli antecedenti e cons guenti Il convien che siano 
fondati su la neces ità, non altrimenti che le cagioni gli ffetti. 
E perché hanno gran embianza, non solam nte con le cagioni 
et effetti ma con gli aagiunti, util co a arà di aprir via alla di tin
zion di qu lli. Debbiamo adunque aper che qualunque volta 
alcuna natura è po ta immediatamente alla produzion di alcuna 
co a, quella i può chiamar cagion efficiente; e quello eh nasce 
da lei, effetto, ì com il ole levato cagione n cessaria del giorno 
e 'l giorno neces ario effetto d l sol levato. Ma se b n alcuna 
cosa procede se di nec ità ad un'altra per natura o p r tempo, 
enza operar produzi ne, la cosa precedente non i può chiamar 

cagione di quella, ma più to to an tec dente; quella eh ne segue 
al detto antecedente ha meritato nome di con eguente. 

È il vero che que ti luochi di a ntecedenti consegu nti hanno 
si diste o l'imperio, mentre sono adoperati negli argom nti, che 
possono ancor e er cagioni et eff tti, nonché altri luochi far di

(82] ventar dagli antecedenti e Il conseguenti. E iò avviene perché 
acquistano il nome or dalla natura delle co e che nella loro forma 

eramente anteceden i e conseguenti sono, or dalla pura forma 
d ll'argom ntare, posta tutta in condizione. Il perché cosi fatti 
luochi di antecedenti e conseguenti, secondo la forma dell'argo
mentare, sono sempre fondati n Ila condizionale, come <~se egli 
è uomo, è animale>>; <~ e Cri tiano è, egli è levato dal sacro fonte!). 
La qual forma ha forza di far in quanto forma divenir le cagioni 
e gli effetti, antecedenti e conseguenti ; e siane il sol levato et il 
giorno in es empio. Dico che quantunque il ol levato sia cagion 
efficiente del giorno 'l giorno ero effetto del ol levato, non-
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dimeno colloca i in que ta forma condizionale, <c e levato è il 

sole, è aiorno t>, il ol che è cagion diventa antecedente e 'l giorno 

che è effetto diventa con eguente. E tutta que ta forma di 

araomento co ì, <1 e le,·ato è il ole, è giorno t>, appre o dialettici 

e ret.ori arebbe detta e er dal luoco de' con eguenti, perché il 

conseguente i Il conclude e dalla conclu ione i prende il nome . [ 3) 

ì come ancora questo: <l e ha partori to, ha giaciuto con uomo t>; 

che quantunque per cagion di tempo l 'aver giaciuto con uomo va 

inanzi all'a,·er partorito, nondimeno diventa con eguente , non 

perché la r agion del tempo ciò dimandi, ma la forma dell'argo

mentare per q uella particola condizionale; che e l'ordine i vol

ge se mancarebb la nece sità et in ieme il poter argomentare 

p er cond iziona le. Il perché negli argomenti non si erva L'ord ine 

sempre né della natura né del tempo, sì eh le co e che ono prime 

siano nel primo luoco e le eguenti dopai, anz i le turbano pe o. 

~Ia poi che questi luochi hanno acqui tato il nome di a ntece

denti e cons guenti, non solamente per ri gua rdo della forma d el

l' a rgome ntare ma ancora p er rigua rdo della natura delle cose 

che nella forma dell'argomentar entrano, noi la cia remo alla cienza 

d ell 'argomentar e co ì fatto nome a llor che riauarda la forma del

l'argomentare, e pigliaremo solamente quello in quanto rigua rda 

la na tura Il d Ile co e che veramente precedono e seguono . aranno [ 4) 

adunque per cagion tutte quelle natur che immediatamente 

producono alcun effetto e per effetti le co e immediatamente pro

dotte, e tutte l'a ltre che in altro modo precedono, per antecedenti, 

e che seguono, per conseguenti . Et acciò che meglio s'intenda, 

vegnia mo agli e sempi. Proponiamoci di figura r que t concetto : 

<c farsi notte t>. Dico che se 'l vogliamo figurar dal luoco della ca

gian fficiente, potrem dire <l l' ombra della t erra far negro il no

stro cielo t>, benché ia misto con l'effetto. Ma se più ci piacerà 

d agli a ntecedenti, p en ando che alla venuta della notte precede 

che la region orientale, per esser più lonta na d a l ole, comincia a 

scolorarsi, potremo co ì figurar come il P etra rca: <l E imbrunir le 

contrade d'oriente t> 45 . Il qual imbrunir invero , quantunque pre

ceda la nott , non è per tutto ciò cagion efficiente della notte, ma 

sola l'ombra della terra. Piacque ancor al Petrarca fa r del mede-
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[Bs ] simo luoco degli antecedenti que ta :figura: << Qual ll or nvia, l 
Per partir i da noi l'eterna luce 1>, imperò che pen ò che la venuta 
della nott di nece ità prec de il partir del sole. Né però il partir 
del sole fa la notte, se ben la sua partenza è in cagione che l'om
bra della terra sopra i olga; e pur è cagione, non è cagione 
né immediata né producente. E i come il nocchier lontanato dalla 
nave non è stato cagion fficiente della sommersion della nave 
imm diatamente, ma li enti e l'onde, b nché se fos e stato pre
sente non i sar bbe p r aventura sommersa, cosi il partir del sole 
non immediata cagione di produr la nott , benché se mai dal
l'emisperio nostro non si partiss , mai notte non ci coprirebbe. 

l medesimo conce to diede :fi ura dal loco degli antec denti 
quando di se <<il sol lasciar i !spagna dietro alle sue spalle, l E 
Granata e Marocco e le Colonne 1> 46 ; eh neces ariamente al venir 
della notte precede che il ol lascia dopo sé li pred tti luochi. Il 
med imo eone tto :figurò da' conseguenti quando di e: <<Ma 

[ 61 poi che 'l ciel accende le su stelle 1>, e poi <<Quando io Il veggio 
:fiammeggiar le telle 1> 47 ; per hé e partito il sole e venuta la notte, 
di n ces ità egue che le stelle si possono mo trare. Ma quel luoco 
di irailio <<Disc ssere omne medii, spatiumque d d e 1> 48 , for e 
è dalle cagion et effetti, perché coloro a studio si 1 artirono p r 
far pazio. hé a ero fatto partenza senza intenzion 'di la-, 
sciar il luoco spazioso, sar bbe da con eguenti; perché segue di 
neces ità che alla partenza di molti, il luoco da loro prima occu
pato si mo tri pazioso. Né p r tutto ciò la partenza di quelli ha 
prodotto come agion fficiente quello pazio, per esser mancata 
cotal intenzione. Ma il ole quando si parte da noi non ha questa 
intenzion di partirsi per far notte, ma per volger per la sua rotonda 
et infinita trada; benché il Petrarca, come p eta, dicesse in quel 
luoco 49 : <<Come il sol volge l 'in:fiammat rote 1 Per dar luoco alla 
notte 1>. Questa irgiliana ancora: << esci aura aeth rea 1> 50 , vo
lendo dir << vivere 1> è formata da conseguente; perché consegue 

r 71 necessariamente che se alcuno vive si pasca d'aere, né pellrò l'aere 
è cagion che egli sia vivo. Et in questa del P trarca: « la ciar in 
terra la spoglia 1>, che altro e di e <<abbandonar il corpo in terra 1>, 

volendo dir <<morire 1> 51 • E dal medesimo luoco necessario, ma 
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3. ltroYe p r contrario, volendo dir <( na cere 1> formò figura dagli 

antecedenti co ì 5~: 

A' pie' de' colli o,·e la bella v ta 
P re e de le terrene membra pria; 

perché al na ccr di nece ità prcced l'aver pre o corpo . .:\Ia da 

con guenti mara\·iglio amente in du modi figurò il mede imo 

con etto di « n a cere 1> là dove di e 53 : 

Che •iù di -c se a pro,·ar caldo e e lo, 
E de l mortai en tir n gli occhi uoi. 

Et invero que ti antecedenti c conseguenti, quando pigliassero 

la forma di araomentare per la condizionale, potrebbono mante

ner 1 nece a ri ament nel uo natural ordine, anco volgerlo; 

come (( se l'ombra d ella terra è a noi vo lta, è notte l), co ì per con

trario, <( e notte ·, l'ombra d lla terra è rivolta a noi 1>; e (( e nato 

è, nte caldo e gelo 1>, e (( en te caldo e gelo, è nato 1>. B enché 

in alcuno non si con l! vertirebbe; come<( e nato è, ha preso ilcorp0 1>, [ ] 

ma ((se pr o h a il corpo, [è nato] 1> non si po trebbe argomentando 

dire, che di m olto prima si prend il corpo di quello che si nasce. 

E t a n to d gli ant cedenti e conseguenti detto sia. 

Gli agaiunti: co ì detti da Cicerone p rché si aggiungono alcune 

qualità a lle cose, non come nece sariamente o sempre avvenenti , 

ma spes e volte. ::.Jon sono adunque gli agaiunti da alcuna neces

sità gov rnati, ma da riguardo d i uno di tre capi. Il perché sì 

come il t mpo tripartito, così gli aggiunti tripartiti sono; im-

p erò che o vero possono preceder per t mpo ad alcu na co a, come 

l 'amore agli abbracciamenti; o vero po ono es er con essa cosa 

ad un tempo, ome Io str pito de' pied i col camìnare; o ver pos

sono seguire, come la pallidezza ad alcuno rror com me r é 

enza ragione abbiamo preso a dir che pos ono preceder, che pos

sono esser con la co a, e che la pos ono seguire, non che prece

dano, non che siano con essa cosa, non che la seguano: Il perché ( 9 

non ono neces arii come gli antecedenti e conseguenti. Ma ono 

ben p os ibili eh pesse volte avvengono, perché senza aver amato 
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si può abbracciar , e colui che non ha abbraccia t può amare; e 
caminar si puo nza far strepito, e far trepito i può senza ca
minar ; t impallidir si può s nza aver omme o rror , com
metter rror i p u ' enza impallidir . I quali luochi n gli argom nti 
tanto agliono ad aiutar le coni tture he Gaio Aquilio, dotti -
imo iur con ulto, tutti quelli eh a lui nelle cong tturali cause 

per occorso enivano, a iceron come piu ingegno o e più e perto 
di lui ol a mandare. 

i quanto adunque gli aggiunti ono più deboli degli antece
denti con egu nti, t anto maggior arte chieggono alla lor inven
zione p r farli probabili. I mp rò che le ose le quali manif ta-
me n t di n ità dalla natura procedono on messe a tutti 
in m zzo; m a quelle che non s mpre ma talora po ono o prece-

(go] der o e r con la co a o quella seguir , con i ne che siano dal jj l 'in
gegno pensate. P r la qual cosa, non m no nelle figurate locu
zioni che negli argomenti, si di cerne maggior ingegno et inven
zione n gli aggiunti che negli antecedenti e con eguenti e n lle 
cagioni t effetti. È adunque tratta dagli aggiunti quest a figura , 
<<bagnar con gli occhi l ' rba e 'l petto >>, o l'uno e l' altro, vol ndo 
dir < piagnere >>. irgili ne l'undecimo 54 : 

Spargitur t tellu lacrymis, sparguntur et arma . 

Ma da conseguenti questa: << bagnar gli occhi>> o < aver gli occhi 
umidi >) o <<molli >>, perché di n cessità piangendo si hanno gli 
occhi bagnati, ma non di nec ità si bagna piana ndo l'erba o 
'l petto. E nondimeno non è difficile da conoscer quanto più di

pinga que ta dagli aggiunti che quella de' conseguenti. Ma per 
dar essempio in tutt'e tre le maniere, ia questo degli aggiunti 
precedenti (oltre di quello di opra addotto) : <<E pallida morte 
futura >>. E quanto è fuor della similitudine quello del Petrarca 

[91] ch'ha scritto inanzi che a par !l lar cominci: <<Negli occhi e nella 
fronte le parole> 56 • E empio degli aggiunti accompagnati: << Pa
riterque oculos, t elumqu tetendit >> 66 ; et appre so il P etrarca: 

E la corda e l 'or chi a a ea gia te a; 
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perché potrebbe tirar l'arco enza ago-irar i in co ì fatta ma

niera; n ondimeno è luoco mi to con qu llo deali atti. ì\1a quello 
di Virgilio è semplice aggiunto accompagnato 5 7 : 

.. . mihi frigidus horror 
:\1 mbra quatit, gelidusque coit formidine -anguis . 

E quello: 

Et trepidae matres pre ere ad ubera I atos, 

ché neces ario non è empre tremar m entre i ha paura, né sem
pre è n ecessario a lle donne, m entre temono, premer al petto li 
figliuoli. Ch e l'uno e l 'altro fo se nece sario, il primo sarebbe 

dal luoco delle cagioni t effetti, il secondo de' conseguenti. E sem

pio degli aggiunti eguenti è, che volendo dir \ irgilio potersi negli 
olmi insedir la quercia, disse 58 : 

GJandemque sues fr egere sub uJrni , 

perché potrebbe es er insedita la quercia nell 'olmo là dove porci 
entrar non potessero. fa quella è da conseguenti: 

Ornusque in ll canuit albo flor e piri, 

perché se insedito è il p ero nell'orno e che abbia a produrre, di 

necessità avviene che l'orno imbianchisca degli altrui frutti. 
Dalii contrarii si può ancora gentilmente formar figura, ben

ché molte locuzioni che figure non sono si formino quali sono 
quelle <<non me latet >>, volendo dir <<m'è noto 1> , e: 

Nec adhuc crudelibu occubat umbris 0 ~, 

volendo dir << non esser morto 1>. l\Ia le figurate locuzioni abbiamo 

detto esser solamente quelle che figurano e rappresentano tal

mente la cosa che ci paia veder la davanti. È adunque gentilis
sima figura presa dal luoco de' contrari quella del Petrarca che, 
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venutogli da dir questo concetto <<Laura partirsi da lui >>, 
disse 60 : 

Deh, perché tacque et allargò la mano, 

imperò che di sopra avea d tto parergli che 'l p ensier gli avesse 
mostro esser stato preso per mano da Laura, cosi: 

Per man mi pre e e dis e: o I n questa spera ... t 

E ché, se ben si considera come il tacer è contrario del dire, così 
LY31 allargar la mano Il è contrario dell 'aver preso per mano. Ma tanto 

più figura <<allargar la mano 1> che <<tacere >> quanto più ci par 
veder la cosa dinanzi. Ma Tibullo, non volendo vestir concetto 
di partenza corporale ma della partenza di vita, quando disse n : 

[94] 

Et teneam moriens deficiente manu, 

non poté usar li contrarii co ì manife ti, imperò che << ten re >> e 
<< deficere >> non sono veri contrarii, ma <<tenere >> e << relinquere >>, 
che a dire partenza corporale avrebbono avuto luoco. Il perché 
volendo dir <<morire in presenza eli Delia >>, che è presenza di vita, 
messe in luoco di << relinquere >> << deficere >>, fondando in uno luoco, 
cioè nel luoco de' conseguenti. Imperò che al morir di necessità 
consegue non solamente il mancar della debilitata mano, ma di 
tutti gli altri membri. E così con doppia figura ci fa veder uno 
che muore in cosi fatto atto. Né ben è delibero perciò dal luoco 
degli atti. 

Si può ben talor tacer uno de' contrari, e talor non pur tacerlo 
ma supponerlo in nascosa dottrina, quale è quello 62 : Il 

Virtù ch'intorno i fior apra e rinove 
Da le tenere piante sue par ch'esca, 

ch'altrove è cosi detto 63 : 

L'erbette verde e i fior di color mille 
Sparsi sotto quell'elce antiqua e negra, 
Pregar pur che 'l bel piè gli prema e tocchi 
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il qual concetto, che è di cammar per fiori et rbe, in lode de' 

piedi, in diver i luochi diversamente è ve tito. fa nel pm con 

figura tratta dal luoco de' contrari, de' quali l'uno ha olamente 

taciuto ma nella dottrina nascoso. I mperò che Colomella comanda 

che le ten ere erbe iano chivate dall' umane piante, ì come quelle 

le quali più che d'altro animale li ono nemiche 64 • Il Petrarca 

adunque voi e dal contrario lodar le piante di Laura, acciò che 

in tutte le parti del corpo mostra se che e a avanzasse la sorte 

umana. Ma n el vero cotal contrario non è manifc to sì per e ser 

t aciuto, come per es er di riposta dottrina. È simile quello che, 

volendo dir Laura esser morta, di c parlando della morte 65 : 

E t or novellamente in ogni v na Il 
Entrò di lei che n'era data in orte. 

E li contrari sono vita e morte; ma tace di nominar <<vita >>, e 

solamente dimostra esser entrata ov dimorar uol la vita, cioè 

nelle vene; imperò che nel a ngue che è nelle ven , econdo alcuni 

filo ofi, è porta la vita: e co i lascia nascoso questo contrario nella 

dottrina. 

Ma e altra bellezza è me cola ta con le dette figure nelli dati 

essempi , non è al presente luoco di mostrare. B enché se ben si 

guarda in quello : <<E t allargò la mano >>, è luoco misto con quello 

degli atti, e già abbiamo detto quelle figure esser divine, non al

tramente che gli a rgomenti forti imi, là dove più luochi insieme 
si t essono. 

Ma or pa rliamo de' luochi emplici solamente, li quali se ben 

saranno conosciuti, facil cosa sarà da conoscer li misti. Sono ben 

alcuni altri contrari li quali già col greco vocabolo son chiamati 

<l antiteti >> nella parte degli ornamenti, come 66 : 

Pace non truovo, e non ho da far guerra. 

Ma di questi non parliamo al presente, se non di quel luoco detto 

[95] 

da contrari on l! de ancora li forti ar[go]menti si traggono . (96] 

Dagli atti di qualunque animale ogliono talmente figurar 

le locuzioni, che essi animali quasi al cospetto ci i mostrano. Et 
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inv ro, ome abbiamo d tto, bench' que ti luochi (che or ad aprir 

incominciamo) non siano topici com quelli di sopra, onde ancora 
gli argomenti i muovono, nondimeno ono luochi di tal maniera, 

che talor più vi ibili da loro escono le figure che dalli topici. Il 

che non arà difficil da cono cere e con id raremo che a irgilio 

ssendo venuto da dir questo concetto: <<non ss r lunghi erpi 
in Italia>>, i diede a figurarlo dagli atti, cioè dalli corpora! movi

menti che fa il erpe; imperò eh movendo i, e lungo fo e, fa
rebb grandi li giri. i e adunque: << que tanto Squammeu 

in spiram tractu se colligit anguis 67 >>. E non solaro nte dagli atti 
naturalmente p rpetui, ma dalli t mporali i pos ono ed r quasi 

vive figure, qual è qu ta di irgilio nel fermar i a cavallo col 
tirar della briglia: << adductisque amens sub istit habeni >>; e 

[97) queJlo di volger li ca l! valli: << ed frater habeni :fl ctit equo >>. 
E q u ilo del Petrarca 6 : 

Qual ninfa in fonti, in elve mai qual d a, 
biome d'oro ì fino all'aura ciol e, 

che olendo estir solamente qu sto concetto: <<Laura aver più 
belli capelli d'ogn'altra >>, mo la figura dal luoco degli atti che 
sogliano far le donne quando più vaghi mo trano li lor capelli. 
Et altrove dal contrario atto figurò il medesimo eone tto 69 : 

é d'or ca pelli in bionda tre eia attor 
Si bella. 

Et è da considerar in questo non altrimenti che in tutti gli altri 
luochi , sì topici come qu sti che figurativi chiamiamo, he talor 
le figur , sì com av i ne ancor a ll locuzioni d'altra mani ra, e
stono lontano concetto dal suono delle parole, talor qu l mede
simo che si coalie dalle parole. Le due figure d l Petrarca già 
date sono in mpio, p rché la intenzion del Petrarca n n era 
di vol r vestir questo puro concetto: << Laura scioglier li capelli 
a l'aura>> o << attorcerli in bionda treccia)), ì che il concetto suo 
fos e dentro di tal parol , ma eh Laura a ea b lli capelli ; la bel-
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lezza de' quali non li parea pot er con maggior Yaghezza mo- [98] 

strar eh per Yirtù d i que to luoco degli atti. 

Ye te b n il concetto econdo il suon d lle parole q uello 70 : 

E rano i cap i d'oro a l'aura paLi, 
Ch in mill e dolci nodi gli an·olgea, 

perché non trovo ch 'abbia concetto fu ori di qu ello che è legato 
nel uon delle parole; e t a li ono ali e empi di Yirgilio addotti . 

Ma qual Appell , qual P olicleto potrebb penn lleagiar ì vi ibile 
l 'andar d ' un vecchio com e fec il P etra rca, << .:'dove i il vecchia

rei ,> 7 1 ? :-\on ci par v der che egli ia di immobile fa tto m obile per 

eguir il uo desiderio? E qu ando d ice, 

l ndi t raendo poi l'an tico li a1 co, 

chi non lo vede ta le, leagendo qu e to v rso, che non li paia veder 
lui ritra r i le anche stanche da lla , -ecchi zza una per volta? Et a 

qual lettore non par vedere caminar la vecchia, quando legge que' 

v ersi 72 , 

\'eggendos i in lon tan paese sola, 
La tan a vecchiar Ila pellegri a 
Raddop pia i pa i, più e più 'affretta? 

O levar quel pa tor la sera, che tutto 'l dì Il era stato disteso, r99] 

quando legge quelli. 

Drizza i in piede, e on l'u ata ver a ... ? 

E qu al lettor è c1eco, he leggendo que' ver i di Virgilio non 

veggw. gli a tti , non nta i colpi de' fabbri i3 , 

l Ili in ter es e mult a in brachia tollun t 
In numerum, vcr an tque tenaci forcipe ma am? 

Colui adunqu e che ha gli occhi gli orecchi ne' predetti ver i 

potrà prom ett r i di poter oper ar di co ì fatte bellezze, quando si 
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metterà solo ad imitar la gran maestra natura, nelle cagioni, negli 
effetti, negli antecedenti. E cosi in ciascun degli altri luochi, li 

quali non con maggior fervor di desiderio che con virtù di ingegno 
ci abbiamo per aventura dati ad aprire. Né ben so quanto ciò fia 
alle beat anime di quegli antichi, se di là su ci veggono, che noi 
siamo stati osi di far vedere li santi lor secreti, che prima nella 
più riposta parte di questi luochi si stavano rinchiusi . 

Dalla qualità del corpo si tirano molte manifeste figure, qual'è 
quella di irgilio N: 

e quella : 

irginei volucrum vultus, foedi sima ventris Il 
Proluvie , uncaeque manu , et pallida semp r 
Ora fame, 

Squallentem barbaro, et concre tos sanguine crines. 

Così dalla quantità, benché rade volte aviene che non si mescoli 
con la qualità, sì come appresso Virgilio: 

fonstrum horrendum, informe, ingen , cui lumen ademptum, 
Trunca manum pinu regit, et ve tìgia firmat. 

Et insieme vi è il luoco de' conseguenti, nel qual è tutta fondata 
la grandezza e l'amplificazione del Ciclope. Imperò che s'egli aveva 
un pino per bastone, consegue di necessità che fosse grande. Tale 
è quel luoco: << Iacuitque per antrum immen um 1> . 

Dagli apparenti si muovono molte volte le figure, e sono tali 
che quando ancora gli apparenti fossero altrimenti quanto in sé, 
nondimeno, perché così alla nostra vista appaiono, molto vagliono 
nel dipinger delle cose ; qual è quella del Petrarca 75 : 

Si ratto u civ a il ol cinto di rag ·. 

[xox] Né la figura si mostra così fatta per la Il sola irtù della trasla
zione, posta in quella parola <<cinto)>; perché parer a noi il sole 
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come circondato e vestito di r aggi, in molti modi s1 potrebbe 
dire. E se ben i dice e per tra !azione, non si potendo altrimenti, 
il concetto nondimeno è di dir quello che ci appare veder nel sole. 

Di che talmente Ovidio si mo tra invagbito che in un luoco fece 

questa figura 76 : 

At genitor circum caput omne micante, 
Deposuit radios; 

e t m un altro que ta: 

Impo uitque comae radios, 

dal contrario. 

La similitudine, mentre è luoco di figurata locuzion, è quella 

che i suol usare quando la cosa fosse tanto sterile che non potesse 
da alcun altro clelli predetti luochi desiderata bellezza partorire. 

Propostoci adunque alcun concetto, e fatto con la mente discorso 
per tutti li predetti luochi, né veggendo onde coglier si possa modo 

di figurare, ottimo rifugio sarà la similitudine o la comparazione. 
E quantunque delle similitudini alcune siano brevi, come quelle 

che un solo concetto vestono, qual è quello di Virgilio r84 77 : 

... Tor ll renti aquae vel turbini atri 
More furen ... 

alcune lunghe, che in più parole si distendono, quale è quella: 

Quali ape , ae tate nova per fiorea exercet 
Sub ole labor, e tc., 

nondimeno ambidue nascono da un med imo luoco . Il perché, 
se b n nostra intenzione non è asegnar alla volta più parole di 

quelle che possono vestir un solo concetto, nondimeno queste 
similitudini non altrimenti che l'altre figure p r la loro dignità 

averanno eccezione. Perché il luoco veramente non è più di uno, 

né fa più di uno effetto, se ben l'autore con molte parole lo spie

gas e . 

[102] 
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E egno che CIO ro sia è che i po sono tutte quelle molte 
parole ristringer solamente a tante, che da un solo erbo potreb
bono esser governate. Ecco adunque irgilio nel primo es empio, 
avendo a es ir questo concetto, <<far grand cci ione , che altri
menti si dice <<menar gran trage >>, non fu contento di que ta 
v a e d tto: << Funera per campo >> 7 , ma per metterei qua i 
davanti agli occhi il furor di Enea n ll'uccid r questo e quello, 

[1031 né parendoli da Il alcuno d ' luochi u mo trati, per tirar figura 
che ciò opera e tutto si rivol e alla simili tu dine; che dicendo 
tale e ser il furor di Enea nell'uccider quale quello d l torr nte 
o del torbine, opera che mettendoci noi dinanzi agli occhi quello 
che tutto di veggiamo del torrente e del torbine, ci mettiamo pari
mente quello che non vedemmo già mai. Il perché quelle similitu
dini averann gran forza di dipingerci la co a, le quali aranno 
manife tis im , che co i dalla co a cono ciuta egniamo a cono cer 
quella che non vedemmo già mai. E e talor irgilio prend tmt
litudine da co a eh n n fu eduto già mai, lo fa poche volte, et 
in tali cose che l'animo no tro almeno se l'abbia imaginato. Sì 
come, volendo dimo trarci di qual b llezza e di qual abito di 
qual arme ornato fo e En a andando alla caccia, tra e co ì la 
similitudine da Apollo 79: 

Quali ubi hibernat, Lyciam Xaotbique fluenta 
De erit, ac Delum maternam invi it pollo, etc. 

[ro4] E volendoci parimente mostrar la b llezza di Didone, ci Il messe 
così a v an ti i an a : 

Quali in Eurotae ripis aut p r iuga Cintbi 
Exerce t Diana choro . 

E nel vero così simiO"liando Enea e Didone a cosa divina, po to 
che le divine non siano a' no tri occhi manifeste, pur la imagina
zione fattaci di Apollo e di iana ce lo fa vedere. E quell che è 
più lasciato alla con iderazione che al sen o, fa parer la co a di 
mae tà maggiore. Co ì il Petrarca, volendo v stir qu to concetto: 
<< Laura caminar con gravità>>, pr se la similitudine dal caminar 



LA TOPI CA, O VERO DELLA ELOCUZIO~E 

di uno anaelo, e co. ì la ciò nella mente no t ra maga ior nYerenza 

di quella che ' l puro n -o a \Tebbe da a ltra co a manife a porto, 

dicendo 0 · 

:\lo\"er i pie' fra l'erbe e le ,·io le, 
:\on come donna ma com' ange l :-.uole . 

:i.\Ia l 'orato re sia pur contento di t rarre le sue similitudini da 

co c tutte m a nife t e. :\Ia è molto da con idera r ottilmentc in que-

sta parte che talor i poeti , pieni di divino spirto, usaranno la 

proprietà di una co a che a rebbe imilitudinc, per fa r probabile 

alcun' a l JJ tra, enza mo trar alcuna similitudine. E per grazia d 'e - (ros) 

sempio, l 'eruditiss imo P etra rca vuoi vestir questo concetto, che 

ciò ch e ved e non è altro che la ua donna. E perché vedea questa 

cosa poco probabile, vol e a iuta rla non con la similitudine del 

sole, ma con la Yirtù che è nella imilitudine; imperò che simili

tudine m a nifesta arebbe stata se ave se d etto: <c ì come alcun 

che ha fìsamente riguardato n l sole, rivoltosi in a ltra parte, non 

vede altro che ol )) ; ma la \·irtù della imilitudine è dir di non 

veder altro che il suo ole. P erché col solo aver attribuito il nome 

d el sole a L aura si comprende que ta esser virtù presa da simili

tudine, non similitudine; imperò che a voler far similitudine, 

non dovea levar via il nome di Laura et in suo luoco poner ole, 

che cosi è più tosto trasla zione presa da dottis ima similitudine. 

Di qui si mosse Quintiliano a dire che la traslazione era più breve 

d ella comparazione. E la comparazione fa il medesimo che la imi
litudine, se non che la similitudine non dimo tra avanzare né Il [ro6] 

esser avanza ta dalla cosa a cui si fa la similitudine, sì come la 

comparazion , qual è: 

E lei più presta a sai che fiamma o venti . 
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Dura co a è, illu tri imo 1gnorc, a crittori di qualunque [2] 

sorte fu O'gin.: a que ti tempi i mor i della invidia, la quale, come 

nemico armato, sta sempre co' denti fuori per mordere e lacerare 

chi scrive. E po to che ciò ia d ifficile in ogni sorle di ompo izione, 

egli è ommamente difficile quando a lt ri i dà a crivere in quella 

maniera de' poemi eh ono tati per tanti secoli t ra la ciati, 

ch'appena di loro vi re ta una lieve ombra. Di qui è ch'io i timo 

che ia qua i impossibile che coloro i mor i d 'c sa invidia fuggano 

i quali i danno a comporre nuove tragedie a q ues ti tempi, l'uso 

d elle quali, olo maestro di tutte le co c, per la gran la civia 

d el mondo (com' io cr do) è in tutto mancato; et appre o e' 

Greci, he la tragedia trovaro, et appre o e' Latini che, toO'lien

d ola da e i, senza alcun dubbio, a ·sai più grave la fecero. Et 

ancora ch 'Aristotile ci dia il modo di comporle, egli oltre la ua 

n atìa o curitade, la qu a le (com sapete) è somma, rima n tanto 

o curo e pieno di tante tenebre - per non vi c er gli auttori de' 

quali gli adduce l 'auttoritadi e gli essempi per confirmazione 

degli ordini e delle l ggi ch'egli impone agli scrittori d 'es e -

ch'a fatica è intc a non dirò l' arte ch 'egli insegna, ma la diffini

zione ch 'egli dà della tragedia . iascuna di quest e co adunque 

da é, nonché t utte insieme, mi devea fare re ta re di por mano 

in cosa d i tanta fatica e sì facil e a d a re ma /j t cria ad altrui di bia- [2 v] 

s i marmi . 

~la tanto hanno potuto in me i p reghi di molti amici, e spe

zialmente d el magnifico Ies er Girolamo l\faria ontugo t, gentilis

·imo giovan e et ornato di molte virtù , ch'ancora ch' io mi cono-
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sces i di deboli forze a così grande impre a e v de si a che ri chio 
i' mi poneva, prepo i 'l olere degli amici ad ogni mio pregiudicio. 
Com o ta adunque ch'io ebbi questa tragedia, che fu in meno di 
due mesi, avendol già parata in casa mia il detto M ser Giro
lamo sontuo a et onorevole se na, fu rappresentata da Messer 
Sebastiano !arignano da Montefalco 2 , il quale si puote sicura
mente dire il Roscio e l'Esopo d ' no tri tempi, a voi, illu trissimo 
Signore e padron mio. E posto ch'ella e da ostra Eccellenza e 
da tutti qu ili divini ing gni che s co la videro l 'udire fosse ma
ravigliosam nte lodata, pur , con iderando io di ch'importanza 
fos e lasciare uscire n l cospetto del mondo cose tali, e quanto 
più agevol cosa è riprenderle che comporle, voleva che tandosi ella 
celata appre o di me fo e cont nta di qu ile lodi ch'allora bbe, 
e t ene se meglio tra i confini della mia casa ess re stata una volta 
lodata che, tratta da vana speranza, si pones e a rischio di dispia
cere e di e ere a membro a membro lac rata da' mor i degli in
vidi nel publico. Ma poiché piacque all'illustrissimo reveren
dis imo Cardinale Ravenna ch' Ila face e nuova mo tra di sé 
innanzi a ua Reverendi ima ignoria e dell'illustris imo e reve
rendissimo Cardinale Salvia ti 3 , molti chiari signori e pellegrini 
ingegni molte volte con omma instanza la mi hanno chiesta, 
tratti dalle lodi che e voi, ignor mio, tra tutti gli altri giudicioso 

(3] et ornato di Il tutte quelle lodi et alte virtuti ch'ad ecc Ilentis imo 
signore e nobilissimo spirito si convengono, allora le deste, e dopo 
insieme con voi le diero amendue que' reverendissimi signori, 
celebri e chiari negli studii di tutte le on te di cipline che nelle 
greche e nelle latine carte si contengono. Laond , non potendo io 
più far loro di ciò disdetto senza incorrere n el nome di villano, 
come i preghi degli amici mi con trinsero a comporla, così anco 
le co toro continove dimande m'hanno forzato a !asciarla uscire. 

Devendo ella adunqu pur uscir fu ori, ho oluto, illustri simo 
Signor mio, ch'ella a voi prima ch'a nessuno altro rev r ntemente 
s'offra, sì p rché facendo i eh rmo contra hiunqu assalir la 
vole e d ll'auttorità dell'illustre nome ostro, quasi da forti imo 
scudo diffe a, più sicura i stia contra gli as alti loro, sì anco 
perché sia appres o oi, da quanto ella è, certi simo p gno della 
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nverenza ch'io v1 porto e chiaro te timonio d Ila mente mia, a 

voi empre divota. E s'ella fi.a da YOi con quello animo accolta 
con cui la vo tra rara virtude e molta corte ia mi promette che scrà, 
io non dubito ch'ella non rima nga da ogn'inviùia sicura, e, mo
strandomi se non in tutto a lm no in part verso di voi grato, 

non vi faccia ampia fede della incera mia affezione e \·olon taria 
servitude, ond' io vi sono con somma osser vanza a tretto. Il che 

se fi.a, si darà ardire all 'altr ue arelle, Altile, Cleopatra , e Didone 

- ch 'ora timide apprc so di me tano nasco e - di lasc iarsi 
vedere . Intanto, basciando a Yostra Illustri ima ignoria l'ono

rata mano, umilemente le mi raccomando . 

Alli dì xx di l\Iaggio .\IDXLI. 
Di 'o tra Illu tri ima , ignoria servitore, 

GIOVA~BATTISTA CINTIO GIRALDI. 
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Cu m d m e saepiu s aud ires, Alfonse Princeps, in omni faculta t e [2] 

imitandi r a tion em plurimum conducere, a mque unam e artem, 
quae, quicquid ageret qui , illi qua i et rect am et facilem agendi 

via m pra muniret atque conficeret , contra vero, qui ca carer t, 
illum la borio e omnia et fru tra conaturu m, ac mawre no tro 

cum illa a tq ue ad o cum po teri iniquiu egi c, qui cum de cae
teri s omnibu ingenui art ibu a bsoluti ime crip i nt , ha nc 

unam t a m n bilem tamque n ces aria m potius indica sent, qua m 

quod ad cam intelligendam atque p ercipiendam a tis est omnino 

prae titis nt, de m odem audires m ecum sa pius egisti ut 
quid ego de imita tione sentirem ac quae de ea praecepta tradi 

po s nt, ad te copio e perscriberem . Quae tua hone tis ima p titio 
me diu multumqu e t or i t: ciebam enim me tua causa dc bere et 
cupere omnia. Contra Yero summa rei difficultat e, quo minus et 

animo m eo ob equi et morem tibi gerere po em, vehementcr 
impediebar . 1 am si ulla m ea e t digni t as , quae baud forta e 

exigua st, eam t ot a m a t e esse mccum omne sciunt, cum hoc 
loco quo me H ercule , pa t er tuus, apud t e esse voluit, tum quod 

ipse tuus istis studiis m a iorem mihi in dies gloria m comparare 
contendis. 

In re autem tanta suscipienda qui det erreri non poteram, cum 
scirem primum maximam esse controversiam utrum imitatio da

r etur Il necne: deinde, i da retur omnino, qui bus in pra ceptis [2v] 

ea delitesceret mihi pene divinandum e set, cum de a multi multa 

di putent, pauci autem hanc ipsam aut sequantur aut etiam 
norint ? Ac quod unum in tanta rei difficultat mihi certissimum 

praesidium esse potuit, ut aut t e ad parentem tuum reiicerem, 
qui quam pauci irnis rem tantam tam absolute quam etiam 

amanter explicaret, aut altem ego eius con ilio uterer ac ad eius 

27 
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sententiam rnearn scriptionern accommodar m, utrunque multi
plices eius feliciter gerendae r ipublicae cogitatione mihi pror u 
auferebant. 

Illud etiarn accedebat, quod, cum duo criptorum genera int, 
unum, quod ab imitatione prorsus abhorret, alterum, quod t 
eam optime callet et in suis scriptis fideli sirne cornplectitur, ab 
utroque mihi magnopere pertimesc ndum rat, ne si hoc quod 
illa optime utitur me quicquam in eius praecepti tradendis aut 
n gligenter omisis e aut parum prudenter idis e (quando et g 
in tanta rei difficultate non possem non aliquid admittere, et ea 
plaerunque sint hominum ingenia quae longe vitia quam irtutes 
attendant acutiu ) ua diligentia animadv rti set, meum hoc 
omne studium iniquius accu aret atque ins ctaretur ardentiu ; 
cum neque id quoque prorsus contemnendum videri debuit, ne 
quod isti ipsi triti simam iam quasi communire volui em, quo
dam modo subindignar tur ac minime aequo perferret animo. Ab 
altero vero, quod in sua loquendi lic ntia liber at m communi 
orationis tueri profitetur, cuius numeru tanto st maior quant 

[3] Il etiam nequior, magnum periculum rat ne id me in iudicium 
vocaret ac ini ui sime proditioni reum faceret, qui non patriam, 
s d gerrnanae locutionis libertatem prodidi em, quando ego unu 
tandem exorsus essem qui eos ad aliorum rationem loqui vellem. 

Quae me duae re gravi simae ad bune usque diem a scrib ndo 
retardarunt ac p ne etiam prorsu deterruerunt; sed cum is meu 
s mper animu fuerit atque ea sent ntia, ut exi timarem nullum 
maius vitium e se quam officio non respondere, neque culpam 
ullam maiorem contrahi posse quam de nobi optime meriti nul
lam memoris animi facere significationem, malui a caeteris omnibus 
prudentiam meam accusari quam a te officium meum de id rari. 

im ergo ego qui primu audeam d ea facultate ab olutiu cri-
b re, quae tam difficili e t quam tiam pra clara, quae pra da
ri sima est. Me huius amici etiam oderint, accu ent inimici atque 
imp riti, tu vero me eundem aliqua ex parte gratum habe, quiqu , 
in quo pos im, gratiam tibi aliquam retuli se vìdear. Tibi affirmo 
hoc unum mihi multo plus voluptatis quam molestiae illa omnia 
e se allaturum, meque prae hac animi mei benigna satisfactione 
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nihil adYcr a riorum meorum calumniam, multo ver minori 

inanem accusationem pror us e e facturum. 

En igitur, Alion e princeps, quae meam it de imitatione en

tentia imulque eiu praecepta quae a me tantoper expeteba , 

in hi ce tribu libris tibi fìdeliter per cripta, cui universae i tu, 

ut locutioni adhuc f ci ti atque adeo quotidie perbelle faci , acque 

tudebis, non dubito Il quin brevi, quicquid tibi cribendum ac- [3v] 

cidat, id et facile et certa c um rationc faccre po is. ed iam imi

tationem ip am aggrediamur. 

Cum igitur de imitationc, de qua haec anobi st omnis uscepta 

disputatio, variac int authorum senientiac, percommodc hoc loco 

me facturum arbitrar si, priu quam ego quid de a entiam ac 

eius praecepta t radcre aggrediar , a liorum opiniones accurata dis

putatione refellam, ut qua i totiu acdifìcii fundamenti praeclare 

iactis, r eliqua instituti operis ub tructio faciliu s ad fa tigium suum 

perducatur. 

Duae sunt igitur opiniones de imitationc, inter se non leviter 

dis enti ntcs: una , quae m sua tantum natura, quancunque 

nacta it, imitanda, mirifìce sese oblcctct, extrin ecu , quo m lior 

fìat , nihil quacrens omnino; altera, quac contra ad alterius ima

ginem se t otam conformare atq ue confì ngere prorsus studeat: 

quam una m imita ndi ra tionem ita suspicit itaque admiratur, ut 

in quo opere cuius generis optimi a uthoris impressa, in quibus 

aptc pos it con isterc, ve tigia non agno vedt, quanquam id tale 

it ut ex caeteri ornamenti nihil ei ad om nem commendation m 

desit, nihil d esideretur amplius, illud se tamen posse cumulate 

la uda rc perneo- t . )Jeque enim ego qucnquam es e arbitrar qui, cum 

r es atquc artcs fere omnc naturam ducem sequi atquc imitari 

m agi t ram videat, tam a rerum om nium atque ar tium instituto 

atqu consuetudine abhorreat ut nullum huic facultati in rebu 

agendis us um, per quam caet crarum r rum u us maximc compro-

batur, Il attribuat omnino. (4] 

Quid enim, quaeso, aliud e t tota agri colendi cura atque tu

dium q uam naturac ipsius non adumbrata, ed xpressa quaedam 

imitatio? Illa agrorum iccitatem coelesti humore tollit; hom ines 

Yero, quod possunt, id ip um irrigationibus eftìcere conantur. 
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Quod solum natura est pinguius, id etiam multo st feraciu ; 
itaque in eo quod vi illa naturali careat, hominum olertia sterco
ration m e cogita it. Studiorum omnium moderata ces atione 
adhibita, ad su ceptum munus promptius confici ndum multo 
alacriores atque ardentiore redduntur homines; id quod in novali 
agro prudens servavit agricola. Quoniam vero natura nihil empi
ternum, nihil perpetuum habetur, omniaque quae in has auras 
semel producta unt, ad interitum uum ut aliquando perveniant 
necesse e t, aliud illa deficiente sufficit ad longiori temporis pro
pagationem; quo modo arbore tu m insitione, tum pianta tione, 
ab agricoli quotidie reparari videmus. 

Sed ut ab aaro ad civitates, atque ad nobiliore hominum 
artes me referam, continu philo ophia, qua e t rerum divinarum 
atque humanarum cogne cendarum amor t cupidita , nonne in 
suis studii naturae desiderium ecuta est, i quidem omnes ho
mines nihil tam natura cupiant atque appetant quam scire, quam 
intelligere? Lege vero, qui bus hominum soci ta incolumis 
atque integra con ervatur, nonne et ipsae quoqu in vetando 
atque imperando ad naturae rationem sua iussa constituuntur? 

[4v] Illa enim quod honestum est maxime tuetur atque ami! pl ctitur, 
ab eo v ro quod turpe sentit longe abhorret. Ha vero bono 
praemiis, upplicio sontes affi ci iu ben t. 

In universa ero dicendi arte quid aliud rhetores attendunt 
quam ut eius praecepta omnia ad naturam ipsam accommodentur? 
Continuo enim oratori aut ab exordio, aut etiam sine, incipi ndum 
e se praecipiunt, quorum utrunque cum natura rnaxime facit: 
nam qui incitato ac graviter cornmoto animo agit, irati naturam 
sequens, subito in adversarium irruit, ac quasi antequam gladium 
tringat, ad manus venit ; qui vero sedatius ac tranquilliu agunt, 

eorum est proprium exordir i, in quo aut auditorum animi statim 
conciliantur, aut etiam revocantur si aliquo modo fuerint aba
lienati. Quod totum item a natura est, quae hominem docet ut 
in eo quod petat obtinendo, continuo atque in ipso actionis in
gres u petitioni uae studere incipiat, ac auditores cum ad reliquam 
dictionem tum ad rem concedendam faciliores sibi comparet. 

Narrandum st breviter, quin in re nota ne narrandum est 
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quidem, propterea quod na tura veritatem pauci contincri perno
vit, ac ea q uac opti me noverit fa tidit, aepiu docea ur. P a r

ti t ur itcm cau am uam orat r in pauciora capita ; qua i vero 
natura t otam fabricam uam in pauca r rum om nium primordia 
di pertien , non illud facile commonstr ari t. Confirmare sua, advcr

sarii contra argumenta infirmare atque debilitare debet orator, 
quod natura ip a ad vinc ndum potissimum o tendit, sua adau

gere quenqu e debere vire , adver arii vero Il quantum po it [sl 

in fringere atque comminu ere . Commode autem digredi a re, aut 

dicto aliquo a udìtoris animum dc (e sum recreare, non postremum 
oratori e t officium , quìa vid licet naturae aticta in ii dem ac 

perpe tuis rebu excitat.ur atquc commovctur maxime, defc sa 
autem natura a liqu a recr a tionc rcficicnda e t, 1 eam int aram 

ad rei su cept ae fin m feliciter p erducere , ·elimu s. 

P ostrema vero orationi pars a e t qu a auditorum an imi 
m axime commoventur, cum eo aut ad odium a ut ad mi ricordiam 

p er ora ndo tradu cimu , quae duo cum natura maxime consentiunt. 

Probe enim natura compara tum est , ut quisque pro erra ti ac sce
leri aenere in ipsum reum a ut leviu ad mi ericordìam commo
veatur, a ut acerbì us ad iram infl.ammetur. Quorum utrunquc cius 

orationi partis maxi me proprium es e olet, u t aut ea ex a liqua 
aequitate misericordiam reo compar t non minimam , aut crimini ~ 

atrocitate illum in cam inv idiam add ucat , qua longe copiosius 
condemnetur. 

n iversa autem ora tio ad Tra imachi actatem nuda ac rudi , 
quaeque t antum animorum cn a exprimer t , imperite atque 
negligenter t perd ucta. I ulla nim in vcrborum collocatione 

iucunditas, quae de indu ·tri a conqu isita e et, nulla concinnitas 
a d aure. quoquc oblectanda pror us sen tiebatur. Trasìmachus ad 
delectandum a uditoris animum numerum olutae quoq ue ora-

ioni prìmus admi cuit, quem po t ea I ocrat s sec ut us longe 
hanc num erorum rationem moderatiorem eff cit, quia sciebant 

naturam h omini , quae numeris n tet, e Il coelo ductam, quasi (sv] 

unde facta erat, numerorum dulccdine m axime delcctari, id 

quod in poeti ac musiCI longe facilius comprobatur. 
l\1edendi vero ar , cui vitae rec uperatio debetur, nonne et ip a 
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a c rti imi natura xp rimentis profe ta t? am quemad-
modum a canibu vomitionem atque a ciconia excr m enti pro o
catam deiection m x inf rioribu p artibu , sic ab hirudini uctu 
sanguini mi i n m mutuata[m] e facile videri pote t. Quid 
autem pictor, quid statuariu , cum ill pingit, hic format aliquam 
irnaginem? nonn quo propiu ad na turam aut hic celo aut pen-
nicillo ille acce erit, eo tiam la udem f ret illustriorem? qu 

ero iliori artifìcii facultates hac quoqu e imitandi ratione ca
ruere. etere na\ em fabricati unt ; i quaeras unde formam am 
in t mutuati, ab avibus umpsis e se re pondebunt: nam r emi, 

alarum loco perbell perque apte dispositi, totum corpu ad cur
sum, quasi avem ad vola tum, impellere videntur; und etiam 
criptare dixer na em alare contra vero d avibus iidem, 

r emigium alarum u urpare non dubitarunt ; quin etiam ut in a i
bus, ic in na ibu ro tra sunt diet a, ac utriu que nomen, n 
quid imilitudini omittam, quam pene idem si t quis non intelligit? 

am i prima m ta ntum alterius lit ram tollas, a lt riu integram 
vocem r manere videbi . ed haec hominum unt ; qua subs -
quuntur, animalium. 

Corvu ita articulatam vo em in a luta nd ae are aliq ua ndo 
protuli se fertur ut illum pene fefellerit, ac pro homine acceptu 

(6] si t, et no ti quam ra u !I ce, quam asper incrocitet. Ad quam item 
ocem effi.ngendam, ut nunc complure in hoc genere aviculas 

omittam, corvo p yttacu nullo articulo ob curior habetur: ita 
enim apte et explicate utrique litera omn s xprirnunt ut, 1 

non vìdeantur, eam vocem prorsu homin m sonare creda . U nam 
imiam in hoc genere praeterire non possum, quod animai quam 

natura et facie t g stu ridiculum effinxit, tarn ei mirum ad omnia 
imitatione effi.ngenda a rti.fi.cium adiunxit. 

Omni autem admini trandi imp rii ratio duplex e t: una, 
cum solu princep , altera, cum cive ip i rem publicam communi
t er gerunt. Haec in formici , illa in apibus con tanti ime cernitur. 
Quid vero quod n arbor quid m artis huiu ce experte r man
sere, quae tantum ab t ut ali nam naturam refugiant, ut earn 
etiam prorsus induente , uam qua i dedi cant; ac ut inquit 
1aro 1 : << Mir nturque novas frond , t non ua poma >> . mma 1 
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d enique diliaenter animo perlustrabimus, nihil tam humile, nihil 

tam abiectum in naturae opere univer o reperiemu , cui natura 
ip a non aliquid attribuerit, ad cuius qua i regulam aut viv ndi 

aut agendi rationem diriaat atque contendat. 
Quac cum ita int, ut quicquid aaatur, id ad alicuiu naturae 

- aut ua aut alienae - rationem omnino agendum sit, iam 

ddeamu utrum alienam tantum an no tram propriam naturam 

(quemadmodum a nobi initio st propositum) sequi dcbeamus 
imi tando. Ac quod ad eo qUI m ua tantum cuique manendum 

e e c nsent natura, quibu id argu li menti convi ncere conentur [6v] 

primum videarnu .. 
Id igitu r i ti duabu rat.ionibu obtinere maanop re contcn

dunt: una, quod imitando nulla spe i t incendi, altera, quod 
naturac v1 nulla unqua m sit affcrenda. Xam quod ad Yincendum 

attinet, sic argurnentantur. Curn omni laus, ad quam quisque 

suapte natura ducitur, in una victoria sit po ita, in vieto autem 
nihil honesti, nihil non cont mpti esse videatur, ea autem imita

tionis it ratio quae a victoria longis ime it (siquidem imitando 
tudium nunquam se ic acuet icque incitabit ut quod imitetur 

as equi, ned um uperare possit), sequi affirmant, ut qui hanc 
unam victoriam affectant quam omne natura vi atque impul u 

vehementer a:ffectant, ad nullam aliorum imitationem eos agere 
debere magi quam ad uam propriam. 

am imitatorem perind agcre dicunt atque ille pictor qui 
sut coloribu alicuiu ret tmaginem xprimere conatur, qui nun

quam tantum artificium, nunquam tantam cum manu diligentiam 

adhibebit, ut ad id imitando tam prope accedat quin ei semper 
ad veritatem multo upers it ampliu ; qui i contra libere atque 
ex sua mente et voluntat , ut ci magi vid bitur, aliquid a se 

effingat, longc faci lius contingere posse ut eam laudem assequatur 
quam alium equendo nunquam attigis et. Pari itcm ratione in 
eo equo faciunt, qui liberior ex carceribus sese in cursum agcns 

quique nullis hab nis obstrictu , sed suopte et cursu et studio 

ad vincendi gloriam impulsus, eam multo facilius assequetur 

quam qui dorso hominem f rat Il ac quasi ad iu rationem pedem [7] 

ponere cogatur. 
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Namqui inscribendo stylum uum, uum ingenìums quatur an
tum, qui naturae suae qua i vestigiis currat, non ad alteriu ration m 
se e agat aut quicquam attendat alienum, longe eam laudem quam 
omnes mire principatus affectant facilius as ecuturum esse affir
mant. Quare etiam ad suam se quisque magis naturam propriam 
imitandì studìum omne ut revocet, atque in se uno totam illam, 
quam ad alterius exprim ndì imaginem adhìbeat, diligentem ra
tionem ut constituat, praecipiendum e statuunt. aturae 
autem repugnare atque eam in contrarium fl cter , tam 
impium clamitant quam i more gigantum cum diìs bellum ge
ratur; cuiu quanta vi sit, nìhil - inquiunt- attinet di putare, cum 
piane sciatur, si qui maximo studio ab ea vellongissime aliquando 
abductus it atque per multum temperi spatium in alieno perman
serit, ut ei primum ad am recurrendi faculta oblata sit, arn 
tam avide arripere quam quod avidissime. Nam ut inquit Hora
tius: <<N aturam expella furca, tamen u que recurret •>. (Qua i 
vero icero et Ca arem L. F. et C. Cottam non magnopere com
mendet, qui suo utrique dìcendi gen r delectatì ali num con
temp ere, cum neque item urion m improbet ma.xim , qui qu n
quam non magnopcre studuerit imitari) 2• 

Quibu uis rationibu quid fficiant , videamus, ac etiam ad 
eorum imitationem, quonìam in eius praec ptis v r amur, id 
quam paucissimìs fieri po it, videamu . Ac quod ad victoriam 

[7v] attinet, quam nullam ex hoc Il imitandi studio reportari po se 
contendunt, continuo id i tis demus, quod tam n paulo infra secus 
accidere, ut ipsi quoque nobis concedant, facile convincemus. 
Sit inquam ita, ut qui imitetur, eo semper quem sequatur longe 
sit inferior, nunquam eum aequet, nunquam superet: certe ipsi 
mihi hoc d nt nece e est, ut inter e ip i quoque imitatore uam 
laudem habeant, quam, qui caeteros anteibit, assequatur. ~ iet 

enìm qua i cum qui in cur u contendunt, in quo cum plu uno 
primus ess non po sit, qui tamen a primo reliquos aut qui salt m. 
aliquo post se reliquerit, ea, qua pote t, gloriae parte contentus 
dìscedat ; nam quanto i ti longiu imitatorem mihi relinquunt 
ab o, quem sibi propo uerunt ad imitandum, tanto mihi in eo 
spatio occupando ac propius ad verum accedendo maior cum cae-
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teris imitatoribus gloria o tentatur. "Ct 1, quem pnmum locum 
cum multi conor, a equi non po um, camite certe in eo imitandi 
studio complur po im longc superare, quando primus locus 
n on tam a nobis a \·id e est expetcndu ut ccundurn et tertium 

prorsus aspernemur. " c iam illum quoque, quem imiternur, et 

facile aequari, et superari etiam posse interdum, comprobem us. 
Certe, ut i ti dicunt, in naturae r bu effing ndi tardi ima e t 

hominum ar , atque ingcnium minime impigrum. ane tamen 
horum utrunqu u que eo Yir sua intcndit ut cum naturac opere 

horum opu int rdum recte conferri pos it. iquidem m moriae 
prod itum es ·e a docti imi viris legimu aep ius , Zcusim eracleo

tem, pictor m cius actatis Il xccllenti s ' imum, uvae racemum ita [ J 

suo artificio ad naturam cxpressi e ut ad eum aves, tanquam ad 

verum, cupide advolitar nt ac ro tro etiam acpius appcterent. 

H oc loco i os frontem video contraxissc atque gravitcr esse 
perculsos, q uando qui hi toriam accu nt, nihil habea nt; habent 

tamen adhuc quo confugiant, nescio quid anguli: facil emm , 
inquicnt, fuit tam belle avicula fallere, in ea praescrtim re quam 

mirum appeterent in modum; quod non ita illi ip i in puero acc i
derat effingendo, qui manu altera uvam gesta ret, altera baculum 

t en eret: nam si id quoque illi eveni et, potuit pari ratione p uer 
baculo aviculas ab uv is absterrerc. Arre, aviculas omittamu s et 

ost ndamus non iam animantem ullum rationi exp rtem, sed 
ip um hominem, atqu eum ctiam hominem qui om niu m minime 

debuit, in eundem errorem e e inductum. F erunt iidem auctore 
istum, ip um Zeusim, cum in eo certamine uvae rac mu m a e eo 

arti.fìcio quo est a nobis supra dictum factum protulissct , ac ab 
adversario vclum in tabula mirifice depictum afferri vidi set, 
aliqua ntulum moratum, velo illo id tegi ratum quod uvae uae 
opponeretur, t andem dixi : << Ecquando v lum istud tollis? )) 3 

Ad quam v cem , cum Parrha iu 4 (cum eo enim in id certamen 
,·enerat) arrisis et, tum p lane ensit in veli imagine maxime 

es e dclusurn, atque ita illi victoriam ua ponte facile ces it . 

'Gt iam ei, quem sequ endum sump erit, bis parem hab amus 
imi tatorem , quid vero si hunc ipsum et iam superiorem, atque 

adeo long superiorem eo qu m si t imi jj tatu , probatìssimo istos [Bv] 
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convincam exemplo? At hoc quoque, quam facile pra tem, ide. 
Omnia Catulli ea cuiu qu generi scripta sunt, quae a boni amni
bus maxime prob ntur ; quae vero in Pelidae et Thetidi nuptii 
cecinit longe probatiora habentur atque laudabiliora; in ii Ariad
nae destitutionem ac luctum querimoniis plenum inducit. Ea 
est eius poetae pars, si qua alia, ab olute perfecta atqu expolita; 
omnia adsunt ad iniquis imae iniuriae querimoniam atque lamen
tationem in perfìdum atque ingratum et hospitem et irum; ex 
ii , inquam, quae in iu modi horninem excogitari, quaeque dici 
possunt, nihil non vi um, nihil non dictum atqu obi ctum t ; 
at ea etiam dictione omnia sunt xpo ita atqu dieta ut nihil or
natius, nihil puriu a ut xponi au di i po e videatur. R ane 
tamen partem integram cum Maro in suam Didonem imitando 
tran ferret, tantum abest ut longi ime ab ilio relinquer tur 
hic posterior, ut eum lps longis imo po t e reliquerit intervallo . 

triusqu carmina suo loco commodiu confer ntur, cum de in
ventionis imitatione agetur, ex quorum collatione id ita e e, tum 
pero for ut facile prob m. une ad isto redeo . 

Cicero gloriari solebat latinos hornine apientiu quam graecos 
invenire; quae v ro ab ii accepi ent, neque ea de nugatoriis aut 
inanibus, sed quae digna iudicas ent in quibu ingenium suum 

xercerent, longe illi ea facere meliora. Quaero ego d istis, quid 
tum vir tantus aut agebat aut volebat aliu , nisi et hoc ip um 
quod in 1arone cum latino homine planis im est comprobatum, 

[g] Il etqua ab aliis egregi e sent tractata, pos iterum et saepius 
fieri meli ora imitando? Qua tota de ratione long e um us in fra 
copiosius di putaturi, ut iam isti clamare desinant atque obiic re 
cessent, qui alium imitando quatur, nunquam eum e e antec -
surum, nunquam primum locum occupaturum. 

Qui vero pictorem praestantiorem :fieri po e eum qui ad suam 
mentem tantum t artem et manum dirigat quam qui ad alteriu 
absoluti imam pingat imaginem , con tanti sime affirment, non 
ego ati quid efficiant intelligo, neque forta e i ti ipsi pror us 

id nt. ram i pingendi libertatem eam appellant, qua in chim ra 
pictores uti olent effingenda, i p er me quidem licet ut tiam, quam 
avi in volatu, iste in pingendo i t liberior . in , quod omne faciunt, 
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eam ideam, quam iam concep am ad aliquam rec tam rationem 
habeat, pennicillo t coloribu sui sequi malit atque ad eam 

exprimendam omncm artem convertat, i ab imitatione non di -
cedet. ect e ane, at ea eiu erit propria inci tatio, in qua et iam 
si e non aequet , ali i. tamen in eo facile pra tare potcrit, baud 

inepte quidem et prudenter. 
ed quaero ego unde eam ideam ibi hunc effi nxi e , -elint. 

);am si a liunde sumptam affirment, ,-icto se fatentur; m a e 

ip is de umptam atque depromptam, magi tucantur. Quacro 

item und e am ati habeant probatam, quaeque bonorum iudicio, 
quo uno, non autem no tro proprio standum est, minime impro

betur, prae ertim cumilludpernotum it: <<e t corvo uipulli )>. Quare 
tiam pictorum fac ile princep , Apelle , cum quid tale Il coloribus [gv] 

m a se expres i et, propalam id proponerc olebat, atqu e in 

occul to angulo ip c delitescen praetcreuntium scntentiam ac 
iudicium aucupabatur, cui ic obtemperabat ut eum ad utori 

corrcctionem crepidae fibulam corrigere non puduerit. Quid quod 
icero et Virgilius, duo latinae linguae spl ndidi sima lumina, cum 

ca cssent t natura t oration , qua ab olutiu fi eri nihil potuit 
quamqu po teri ad imitandum sibi omnes boni faci le proponunt, 

alter tam n nihil egi t q uod ua imi tatione careret, alter non o
Ium id quoque praestitit optime, sed pra cipere non ce sat ad 

ptimorum rationem quicquid agatur diligenter e e arrendum. 
Neque po tremo quu , qui se sore , ·acuus ah]ue ha.benis ad 

m etam liberior per e tadium urrat, co aut citiu aut etiam ce

leriu p rv niet quam qui levem ac prudcnt m habcat rectorem . 
Ille enim pa im , quo appetì tu rapìet, praeccps vagabitur; hic, 
quo hominis ac viac bre,·ioris ratione ducc tur, curior pcn·olabit 

fa ietque potiu quemadmodum ille ait 5 : << Acer et ad palmae 
p er se cur uru honore , si tamen horteris, fortius ibit equu . )) 
Et re , . ra qui ab optimo duce iter suum agat, i id nunquam 

nisi recti im conficiet , nequ in eo quicquam temere admittet 

quo ci aut in caput redcundum aut quoquam decli nandum aut 

etiam in medio con i tendum sit. 
Quod Ycro dicunt naturac vim nullam esse afferendam ac ab 

a ne la tum quidem unauem e se di cedendum, nae uae nimi 
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i ti indulgent naturae, contra autem p rmultum detrahunt de 
[w] artificio . am i ita i t, I ocrates, do !l ctor ingulari , minime recte 

Ephoro et Theopompo, di cipuli suis, con ului e videtur, quo
rum utrunque a natura ua quantum potuit abduxit: nam cum 
alteriu orationem quasi abunde luxuriantem id ret, alterius 
quasi verecunde cessantem, illi calcar, huic frenum adhibens, 
quantum de alt rius luxuria detraxit tantum audaciae ad alterius 
cunctationem addidisse creditur. rrequ emosthenes tantum 
studii, tantum industria , tantum labori in una tantum litera 
apte prof renda posuis t, i a natura nunquam disced ndum 
e se iudica set; nam cum hic, naturae vitio, << r >> lit ram ni i ble e 
ac inept proferret, tantum ab artificio con ecutu est ut nullam 
aliam facilius, nullam aptius, nullam dee ntius exprimer t atque 
proferret. At ab una litera ad magnam huius loquentiae partem 
transean1 u . 

Omne isti ip i Demostheni vim in dic ndo a natura tributam 
e e dicunt. Hic, i in eo tantum naturae bono continui set, 
neque ad artem in caeteri partibus oratoriis transi et atque se 
confinxi et, nunquam um locum quero primum habuit inter 
oratores tam facile obtinui t. Nam ni i a naturali illa ua dicendi 
vi atque vehementia ad lenius ac r mi sius g nus, quotie re po tu
laret, a que de cendere ac dicendi faces illas remittere didici set, 
eamque emper audire volui set, neque unquam ad lenitatem 
imitando sese excoluisset, profecto gravis imu orator extitisset, 
verum nunquam primus ac perfectus. 

Contra vero Ae chine , i quam habuit a natura dic ndi ua
vitatem, in ea e tantum continui et, nequ fortiu illud Demos-

[xov] the ll nicum dicendi genus interdum sset imitatu , et ipse altera 
oratoris optimi parte carui et, neque tam forta e uavis quam 
etiam elumbis ac frigida ius oratio sentiri potuisset. erbis ffer
v cebat ulpitiu adolesc ns, ac paulo etiam nimium redundabat; 
si in ea verborum luxuria per e erasset in reliqua etiam aetate, 
id ei maximo vitio datum s et. Hic Antonii con ilio ad Crassum 
se contulit, eumque sic animo et mente complexu est ut brevi 
eo studio atque imitatione id dic ndi g nu , quod ei naturale 
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crat laxum atquc r ed undan , amplum ac magnificum perfecerit, 

quod nunquam olus cff ci et . 

.1. -am quod ad ae ar m attin t, re quidem c sic habet. , ed 

hunc ipsum, cum a naturali illa f tivitate sua nu quam di. cedcret, 

qUipp qui in trag cdia quoque leni e. e cog retur, ut ratorcm 

ine ner"·i ac parutn crray·em idetll iccro 11otarc non dubita\'"it . 

Cotta Yero iam natu arandior ad .\ ntonii imitationem e contulit. 

Dc Curione autem quid ampliu dicam quam um, praet r unum 

Yerborum plcndorem, nihil oratoris habuis e, quique pene infi

niti ,·itiis labora\'it? Cum ncque tamen o in loco is i t iccro, 

qm urion m non improbat, quod parum. qu nquam imitaretur, 

sed Antoniu , qui ex ua id agcret natu rae di imulatione. Quod 

autcm ad . ntonium ip um, nihil aliud dicam ni. i quod docti i

morum hominum sentcntii ac scripti maxime e t comprobatum: 

non tam e u m a rti · contemptorem quam di imulatorem fui 

optim.um. 

Hacte nu orum rat ionibu , qui a natura propria toti pend nt 

imitando, satisfactum e se arbitrar , atque Il forta c ita ut ne i t i (n] 

quidem ipsi, quae a nobi su nt in eorum ententiam di putata, 

non omnia probent, ac Yera fateantur. ed paulo tam n quam 

su am isti naturam admirantur atquc unam cam quuntur amanter , 

eam, si p lacet, fortius excutiamu . 

Primum igitur isti qui ad suam quenquc naturam cribendo 

revocant quique a se c eam nihil discedere volunt, nimis stulte 

ac pueriliter facer v idcri po unt, qui imitandi rationem univer am, 

cuius t ermini longe lateque pateant, intra unius homunculi naturae 

a ngusti simo fìnes concludant atque constringant arctiu . Qui 

mihi perinde facere Yiden t ur atque imprudcn agricola qui ex 

una tantum arboru m pecie omnia fructuum genera suapt natura 

cr ari velit; id quod sua tultitia exopta re facile poterit, re autem 

nunquam a sequetur . Certe vero id magna ex part obtinebit, 

si a rtifì ium, si naturarum communio fiat, quemadmod um ubique 

unam a rborem insitione complures fructus eo que omne proba

ti uno ferre videmu . 

Deinde ero in magnum periculum suum iudicium adducunt: 

qui enim i ti plane per pectum haber e p o unt an na tura ex 
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omnibus illi partibu con tet quae ad p rfectam dicendi rationem 
pertinent? Prae rtim curo minime sibi qui que notus si t, n qu 
imp ditius quicquam iudicemus quam cum de nobis id facimu 
ip i. 

raturam habuit Apuleius ad eam criptionem quam conti
nent r st persecutu , at hic rei rationem, quam ag bat, aliquam 
habuerit; conven rit id dictioni g nu ad asini rudi tu . olitianus 

[nv] (quando hunc imitatio gravis imum ha JJ buit ad er arium) et d 
r bu gravis imi et ad familiares complura volumina crip it, 
ubique eam naturam dicendo est p rs cutus, quam eum alii tiam 

quendam esse aliquando praecip re non puduit. Horum duorum. 
locutio tantum abe t ut ulla part probata sit, ut ab ii , qui 
elegantiu scribi volunt, ne legi quidem aut audiri possit diutiu . 

ed fac non imperite it factum, non pu riliter, fac r cte i tos 
en i e de se e, addo etiam conatum suum omni ex part facillime 
se consecuto , dixerint apte omnes ad uam naturam, non impo

lite scripserint, nec se tamen erit illud e eniat, quod ic r Grae
ciae eveni se qu rebatur, ut dum in ua qui que natura admi
retur scribendo, nequ ad um quem optimum existim t ratio
nem suam conf rmar tudeat, plura atqu maxime diversa di
cendi existant genera. 

At dic ndì artem, ad quam p n imitandi pra cepta omnia 
con tituuntur, a natura ipsa profectam , nemo unquam infì
ciabitur, neque id ipsi unquam inficiabimur. erum illud con tanter 
nobìs tenere licebit, non continuo am ex cuiusvis homini ingeni 
sse comprobatam, ed ix etiam multorum s culorum prudentia 

et iudicio in id auct ritati p rv ni e, quo t maxime con tituta. 
t fortasse primi illi h mine , cum bestiarum more in agris palantes 

agerent, qui unam naturam magi tram tantum hab bant, eam 
recte sequerentur in agendo, n qu aliquid extrin e us sumer nt 
a ut ad ag ndum autaddicendum. um ro longiu aeta adolevis-

(x2] et, ac gens coisset in ocietatem, quin ignari prudentiores ll imita
rentur rectis ime nulli dubium videri potest, id quod nobis, qui 
ia m prid m um perfectissimis agimu , sin dubio faci ndum 
esse censemu . 

lterum vero g nus rat, q uod tantum imitationi tribu bat, 
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ut m 1 m illo opere quod in manus incidi - t optimi in eo genere 

auctoris imagincrn cxpre am vidcret, t i id ab mnibus ali i 

partibu optim con taret , ib i tamen non atis probatum iri 

aftìrmare non dubitaret, ut mihi rem cum ii e e Yidea , qui 

nullum medium adhibeant, in extremi ìnhaereant ob tinate. Illi 

omnia a ua quenqu n atura, nihil extrin:ecu pct re iubent ad 

cribendum. Hi contra ni. i quod ad aliorum ration m probati -

imum in tua oratione en eri nt non int admodum comprobatu ri . 

ed ii qui uam qu enque naturam qui YOlunt agendo sati s 

upra, quaemadmodum arbitrar , a nobi. unt confutati atquc 

convìc ti ; nunc a utem illi qui i ta cen ent om nia nobì · ad alienum 

in titutum esse conf rma nùa, nihil ad no trum, pari un t ration 

confutandi atquc con.-ìnc ndi. E go nequ tam inhuma nu um , 

qui n aturae bono homin m privare audeam, n que t a m fatuus, 

qui non Yid eam naturae Yim in omnibu rebus maximc dominari. 

~cq u ego unquam . Cae a rcm, nec ttam, nec Curionem minu 

probatos h abebo oratores quoniam sua natura maxim int del c

t ati; ed quod ìn qu o ii potuerunt bono. imitari ncglexerunt, non 

po sum plane probato ha ber . 

Kam i hoc si t quod ì ti volunt a se i p o nihil ut i t expetendum, 

nae cum illi inique actum t, qui p rimi hornines, quos imita

rentur aut in aedibus Il aedifì.cand is aut in suis nsis v icissim [12v] 

promendis, nullos habuerunt . Quod minime e t dicendum , ne 

naturam, omnibu in rebu optim am magistram ac matrem omnium 

benignissimam, aut in hac parte mancam a tque imp rfectam a ut 

impiam novercam in imulare videamur. ·l\eque haec ipsa a tis 

cum ho mine lib ralitcr ager t, cum quem liberum procrea et , 

in loquend o tamen eum in servitutem redig ret, si , ni i ad qua i 

praescriptam altcriu rationem , vel verbum ullum ei proferre mi

nime licerct . Pra t er ca v ro quid in eo omnes a uct r s t a m con

venien ter consen is nt, cum n aturam in om nibus rebu sua m 

cu iq ue optimam d uccm e praedicant qu endam? Quid, inqu a m , 

illud quod in ore est omnium , cum creberrimum, tum celeberri

mum, <<i\ e qu id invita facias dica ve ::\I.inerva )) 6 , i a no tra defi

ciendo ad ali nam , atque adeo nostrae m axime contrariam, nobis 

es et confugiendum? 
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entio hoc loco i to indignari graviter, ac m ummae incon
stantiae atque etiam praevaricationi accu are, qui modo contra 
naturam causam meam egerim t am acrit r, nunc vero tota ea 
di imulata, ic in eiu ca tra tran fugerim icque m d fen
swnem u ceperim, ac omnibus eam pra idii commumre coe
perim, ut qui totu ab ea stet, quique forti sime unam am 
tueatur. 

Hos autem ne multi mor r ac quasi ecum oratio mea, non 
autem cum illi , contendere videatur, quid ego tandem de imitando 
entiam ac quam huic facultati summam faciam, iam xplicabo 

lib rius. Ego igitur 1c entio: et natura artificium et artificio 
[x3] naturam, Il ut in caeteri rebu , sic in imita tione plurimum pro

de , atque alt rum alteriu auxilio omnino indigere; nam qui 
naturam uam, in quo minime mala sit, equatur, eum valde 
es probandum, nec quae ibi dee sens rit, si ea alìunde imi
t ando as equi tudeat, quicquam contra improbandum xistirno. 
Ita enim fiet ut neque naturae adver etur, et aliena, quae aut 
sibi erunt neces aria aut uis etiam m liora, minime contemn re 
videatur. 

Quae m a sententia cum Horatii sententia m axime consentit, 
qui sic t naturam et ar tem in pangendi er ibus coniungit, ut 
alterius alt ram ope indigere planis ime t estetur, cum ait 7 : 

Na tura :fìeret laudabile carmen, au arte, 
Quaesitum est. Ego nec s tudium sine divite vena, 
Nec rude quid prosit ideo ingeuium: alteriu sic 
Altera poscit opem re et coniurat amice. 

aturam et studium d iderat Horatius in poeti , qui magis nasci 
quam fieri olent; quanto autem verius id in soluta erit t enendum 
oratione? Quasi vero ip e quoque Cicero, atque ad o in ii ipsis 
quos iam saepe adduco, non idem planius nserit, si quidem hic 
C. aesar m, C. ottam ac Curionem commendabat, qui naturam 
uam cuti e nt non pe imam, in o ver quod aliund um re 

poterant ad orationem suam perfectius ab olvendam, cum negle
xerint, eos ipsos turo minim leviter improbabat! Id quod ille , 
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qm qm i fuit (quando , unt qui H ora tium fui se neo-ant), m Lu

cilio ad hunc modum d a mnabat : Il 

ern pc incompo·i to dixi pede currere ver u · 
Lucili. Qui tam Lucili fautor in p tc e t, 
Ut non hoc fatea tur ? . t idem, quod sale multo 

r bem defricuit, charta laudatur eadem . 

La uda t ille Lucilii sale , non ita versu campo ition m .• t id ciu 

aetati condon tur, ic enim tum incompo ite cribcbant atqu 

incondite. 

0Yic1ius natura ver -u - cffudis , fertur fa cillime, 1d quod ip e 

quoqu e t e. tatu est aliquando. Hi , i eos ad aliquod diligentiori 

arti aut attcntiori 

natura tantum non 

ganti r per equi, 

ffocminate defl re 

na turae st.udìum crip isset ac sibi in sua 

e t ob ecutu , certe uo , amore \"er u ele

ua autem t cmpora non tam molliter tamque 

potui et . Rcctius autem P . ulpitiu , de quo 

paulo ante supra dicebam, qui cum natura ipsa ad magnificum 

atque praeclarum dicendi genus instructus e set, videns tamen se eo 

solo naturae ua bono perv nir non pos e, se ad ra sum contulit, 

a quo unius a nni spatium plurimum adi umenti ad natura lem illam 

dicendi d ignitatem attuli e te tatum reliquit Cicero 9 . 

ane vero cum in omnibu s hominibus vix omnia es e po sint 

quae cumulate laudcntur, nae i audacter, nisi etiam temere, facere 

vidctur, qui in se uno ea po ita es e omnia insolenter confìdat 

atque arroget impudenter. Hic a natura factus rit ad docendum, 

ille magis ut delectet, aliu ut gravitcr commoveat, accusationi 

(13V) 

aliu , alius defen ioni, aliu ad populum, in senatu alius a natura 

dictionem uam felicius habebit accommodatam; si quidem natura 

nasci factum ad omnia dii olis contin ll g r olet: itaque recte ea, [14] 

in quibus n a tura defu rit nobi , nostro tudio atque industria 

erunt c mpara nda. 

Imit tur autem filium meus imita tor, qui, cum proceritate, 

colore, vultu , ore, faci denique tota parcntem optimum referat, 

ew quoque an imi virtutc , ad qua forta se natura minus apte 

se factum entiat, uo tudio, ua dil igentia in e ipsum exprim re 

conetur. Quemadmodum in bonis patriis facere solet id m filiu , 
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qui non salurn ea quae sibi a patre relicta sunt bona con ervare, 
sed iis etiam extrinsecus suo tudio suaque industria plurimum 
adiungere solet, ita m us faciat imitator. ui na ura bonum plu
rimum affu rit, id diligenter con ervabit; i qua vero desidera
buntur, aut quasi ad locupletiorem familiam alendam aut filiabus 
dotem comparandam longe compluribus, ea uo studio aliunde 
bonorum imitatione comparare d bebit. Quod igitur quisque 
naturae bonum pos id at, is in eo ita se exerceat, is id ita tueatur, 
ita foveat, ita amplexetur ut in eo caeteri aliquando e praebeat 
ad imitandum. In eo vero quod de iderabitur (neque nim nobis 
emper cupressus erit pingenda), id arte atque m liorum imita

tione ut corrigat, accurate tudebit. 
Qui vero natura p ssime imparatu erit (quando omnibus 

aliquid con ulere olumus, et i cum bonis admodum entimus 
non, ut a iunt 10, <<ex omni ligno apte Mercurium fieri ol r >>), 
cui, inquam, pene tota aliena sit natura inducenda, ua contra 
exuenda, eum ne e quoque vitium suum aliqua ex parte corri-

[14v) gere posse desperet fideliter admonemu , i tu JJ Q.ium, diliCYentiam, 
amorem in eo adhibebit corrigendo. Quin etiam accidere po e ut 
probatissimus atque maxime perfectus evadat, polliceri po umus 
fortasse non inepte. Qui, quasi agrestis arbor faciat, quae cum 
nullius tolerabilis saporis fructus ferret prius, per surculum unum 
alienum in e immis um, veterem illam omnem acrimoniam exu ns, 
novos ac minime insuaves succos recipit, sic ille totus a se e dis
cedens ac in eum locum probatiorem naturam admittens a.tque 
interserens, aliquando etiam se sentiet e tipite hominem evasi e 
per legantem. Conetur modo, audeat, contendat, habeatque in 
primis qui viam monstret, qui fideliter edoc at: vel si omnino 
cum primis minime excelluerit, certe eo perveniet ut sui loci h.aud
quaquam poeniteat neque i postremis atqu contemptis habeatur . 

Equidem imitationi (ut quod de ea entiam tandem planiu 
explicem) id accidi e arbitrar quod caeteris omnibus artibus acci
dis e constat, ut ea quae a apien ibus iri probarentur tudio
sius equeremur quam quae non sati tuto a nobi essent e ·co
gitata cum periculo experiremur. Quemadmodum in frugibu 
plani sime videri potest, quae postquam unt in u um hominum 
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adinventa , nulla gen tam ffera, nulla tam elegans fuit , quac 
ab ii er ndi atque colendi ad nO\·am victu ra ionem indagan

dam animum uum convert ret. ic in acd ibus aedificandis eve-
nis e affirmarc non dubitarim, in quibu hominc primum, ut 
cuiquc factum accidebat, ex quaquc materia ad frigu , imbre , 

nive , atque a rd ntio tl ris soli ae tus dep 11 ndo. atquc dc fendendo [rsJ 

tectum al iquod ibi con tituebant. t , . ro ii reperti unt qui ad 

necc itatem illam aed ium quoque dignitatcm atque magnifi
cen tiam addidere, primam ill am implicem acd ifl andi rationem 

avibu atque feris reli nquente , hanc arti· magi trae olam pos eri 
ibi vendicaverunt .. imili rat ione in pictura factum c e facil 

coniici pote t, eam vid li cet initio aut ex carbone au ex cbuli 
bacci extremis lin is iisquc era ioribus r i tantum quac ffinge

r tur imaginem circunduxi c, postca vero rem feli iter ad di t inc

tiore colores pcrvcni e, ac non modo ut formae v ritatcm ip am 
referr t scd animi etiam affectu ac aetatem in \'Ultu proponeret 

xpli catam , fidelius obtinuis 
Qua una perfect e percepta, ma rudiori s aetati lineamenta 

quasi p ngia unt 

pror u deleta a t q u 

x hominum a nimi , nedum x gentium usu, 

xtincta, ut in hac quoque no i ra p ari ratione 
facicndum e e fac ile vi<leri po it. Nam quou que pr imi r rum 
omnium auctore n n ati probar ntur, uum tum cuique inge

nium ut experiretur ac e unum equeretur, rect.c forta e p r 
mitti potuit ; ut v ro paulatim cum hominum ingenia tum studia 

u que eo e expoliendo p rvenere, ut p ene omnia habercnt absolu
tissima atque perfectis im a ac cuiusque rei qua i certissimarn ima

ginem sibi effinxi nt, plcrunque ad eorum regulam certissimam 
agendi rationem diri aendam c se, boni omn comprobasse vi
d n t ur. Quin etiam in ipso naturae no trae bono cxcol ndo nih il 
pror u obfu erit hab re ad cu iu imagin m id Il e:-.;poliamu atqu [rsv] 

perfectiu absolvam u , ut om nino haec imita ndi ratio cum homi

num -tudii tum etiam natura b neficio plurim um profutura it. 
lllud a utem in primi (ctsi postr m o in loco po itum it) dili

g nter etiam a tque etiam erit videndum ut qui i,·e naturam uam 
tantum s quatur, ivc qui ali nae e quoque commi rit , r e1 m 

p rimi. guade agetur natu ram att ntiu. b rv t at.que eu todiat 
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diligentissime, qu madmodum Mar , qui alio numero atque gran
ditat e tubam inflavit cum eneae rrore atque re eiu pra dare 
g t c init, ali um. rei rusticae (ut bu olicum c rmen longe 
hoc quoque inferiu nunc omittarn) praecepta tradebat, cum eodem 
tamen genere ver u omnia persequ retur. Quod de uno scribendi 
g n re dictum, d omnibus dictum volo. 

ed iam qui nobi imitandi sint auctor quosque duce equi 
d beamus, xplicare aggrediamur. Optimi igitur in quaqu fa
cultate, quorum imiles imu , nobi proponendi sunt auctores, 
ne si, quem ibi qui que ad irnitandum su eperit, eum up rare 
aut etiam aequare- quorum utrunque est difficile ac perrarum
non possi omnino, saltem eo in loco consi tat quo pror us iacere 
non ideatur, ac in eo quoque commendationem aliquam ferat, 
qui non humilia ectatu in deligendo rect sensiss iudicetur. 

Quos autem optimos intelligam, ii plane sunt qui nobi usu 
ac bonorum testimonio maxime comprobantur. Cae arem in his
t ria Cicero plurimum commendat; alu tium u que eo quidam 

(x6] in romana extulerunt, ut Il illi in ea principatum deferre non du
bitarint, cum Livio lacteum eloquentiae, ut ip i dicun , iam ple
rique tribuant candorem. Catoni, Varroni, Columellae (hi tiam 
Palladiu aliquo modo, si qui velit, per m quidem licet, accedat), 
A c nio, elso, itruvio, in suo cuique cribendi CYenere atque 
ordine certissimo n n minima lau tribuitur. In uno vero Cice
rone (ut Cae ari nunc te timonium omittam, qui illum non tam 
de patria, de qua optime, quam de nomine roman rneritum esse 
testatus c t) ornnia quae eloquentiae propria sunt, una omnium 
hominum t seculorum sententia, cumulati ime unt ab oluta. 
In poeti autem Terentium ea commendatio pro quitur, quae 
eius fabula ob earum elegantiam a Lelio a tque Scipione conscrip
tas esse u picatur. lauto nullum maius dari potuit testimonium 
quam cum maiore dixere mu a , si latine loqui oluis ent , 
plautino rmone fuis e loquuturas n. Seneca autem mea quidem 
ent ntia non tam accusandus e t quod non perp tuo plane ac 
plendide latine locutus it, quam tiam laudandu atque reci

piendus quod tragoediae formam, neque eam admodum contem
nendam, qui nobi common tret olu remanserit. atullum, Ti-
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bul1um, Lucretium, H ratium, ~Iaronem tantum abe t ut boni 
omnc, non magnopcre laudent ut cos etiam nullo fine su piciant, 

mircntur, colant. 
ed rem hanc totam, i plac t, paulo co io -iu atque diligentius 

pertractemu . . Ex ii itaquc qui ad cribendam historiam, quando 
hos priu -upra n minavimus, se e appli jj cucrunt, tre s e dice- [r6v] 

bamu qui in ca facile prae tarcnt, r. alu tium, . Iulium Cac

sarem, T. Livium patavinu m, qui omne um maxime diver um 
scribendi gcnus secuti int, in suo qui que tamcn assccutu est 

ut admodum probarctur. ~am in duobu - prin o et po tr mo -
san e quacdam virtutes ex tant g uae summam illi . guam po siden t 

in cribendo la udem omnem confccerunt; ed his tamen lumini-

bus vitia quaedam ipsorum propria non nullas tenebra offuderunt . 
Ut in Salustio, qui, cum Thucididio more creberrimis ac locu

plcti simis cntcntiis hi toriam suam exornct atque illustret ac 
m a diccndi br vitate - guae hi totiae maximc propria e t -

sine controver sia solus dom inetur nec non locorum a tqu personarum 

miru s sit de criptar , non caruit t amen su is quibu dam vitii guae 
hi cc virtutibus aliquid officerent. on enim desunt qui elaborata 

orationi hunc accusent, certe ver o permulta hic v rba, guae prorsu 
ab illa excultiore atque adeo sua aetat exciderant, r tinere conatur. 

Non enim abduci p otest quin latinam orationem nimis '\ ctusti 
a tque horridioribus verbi ab urdc infu cet, obt cnebret, exa peret 

atque inculcet . 
Livium a utem, ut eius candorem nunc mi sum faciarn, magi 

in concionibus suis ummo ibi clamorcs cxcitare boni plaerique 
exi timant, ac eu m illa in p arte omn em laudcm exh a usisse facile 
con ·cntiunt. ed hic quoque in eo in quo maximam laudem assequi 
videtur, ne interdum extra suos cancellos (ut patavinitatis illud 

nescio quid ci condonem) dicendo effera tur, magnum e t Il peri- (r7J 

culum. Cum eo orationis genere in concionibu uti non liceat, 

quod acr e atqu contortum appellatur, ac sacpius usu venia t ut 
milit s h orta ndi int acriter in rcm promptiu ac veh mentius 
aerendam. 

I am Ycro, ut de acsar agamu , hunc ego mihi ex no tris, in 

quo omncs historiae virtutes elucescant, nihil vitii contractum 
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sit, ine ulla e 'Cep ione propono. 
ma ima in laude ponitur, quis 
brevita e dulcior atque planior? 

a m si in hi toria plana br e i ta 
uno ae are pura atqu illu tri 
in qu n v rbum quidem quod 

aut ad rei planiore d cription m de idere aut ad nimiam luxu
riam diffiuen redundet po itum esse off nd s. Sincerus hic rerum 
est ge tarum pronuntiator, nudus, rectu ac nullo oblitus fuco, 
ed uo qua i anguine coloratu . Quin eo ip o, quod omni ora

tionis ornatu aret nulli que ad enu tatem alami tris eiu dictio 
t inu ta, multo omatior atqu venu tior id tur, ut mulier quae 

uopte bono ati habens ad pulchritudin m, quo minu ad eam 
cultus adhibeat, o multo venu tior mult que comptior it. 

erba in omni oratione ea maxim d bent quae u u pro-
bentur; i vero ad id horum delectu acce eri t, nihil tu m post a 
reliquintur quod orationi de ideremu . Quae duae r e in uno 
Ca are maxime nit nt: nihil enim verborum st u u et consuetu
din non probati imum, nihil humile, nihil abiectum, nihil indi
gnum in eiu s oration sentitur. Historiae it m, oratio ut leni atque 
aequabili tractu profluat, non postrema e t commendatio. At in 

(r7v] ae are quae verborum lenitas, quam apta col !l locati , qua v ro 
huiu aequabili concinnitas! Nihil in o a perum, nihil incompo
situm, nihil ab urdum offenditur; omnia it m ic cohaer n t icque 
apte coagmentata sunt ut emblema ermiculatum imitari eius 
oratio id atur. Haec denique ita curo iusto ac tolerabili spiritu 
terminantur, ut ne verbo quidem productior quam par est trahi 
aut angustiar quam deceat premi, sentiatur, curo in superiorum al
tero tribus interdum verbi constricta fortas e nimi arcte com
prehendatur, in altero ix tribu versibus luxurians sententia lon
gius dilax tur. 

Qui autem hunc accu ant, quasi omnem hi toriae legem in ua 
hi toria minime complexum, ii quam id recte iderint ipsi ; equidem 
cum uno icerone errare malo quam cum illis sapere, qui cum de h c 
ipso agi t sic inquit 12 : << ed dum voluit alios hab re parata unde 
sumer nt qui ellent scrib re historiam, ineptis gratum forta se 
fecit qui olunt illa calamistris inurere, ano quidem homines a 
scribendo det rruit )). t << ineptos )) eos appellet icero qui elint 
manus addere ac quasi pigmenti circunlin re, <<sano )} qui ab 
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eo m uncre u cipiendo unt det crri t i, id quod nulla a lia ra tione 
fact.um e t nisi quia divinus cripta r omn m hi t ori ae vim in ua 

hi toria con um p rit, nihilque quod ad eam pa r em cribcndi 
p ertiner t a ut orn i · ri t a ut non it omnino earegie per ecutu . 

Hunc igitur m ihi, i hi. tori a m scribam, inc ulla dubitationc 
p ropona m , a d cuius cri bcndi ra tion m meam ip e omnem con

formem a tque con titu am hi toriae imagincm. Quae mea ententia 
eo quoque no [( mine meo animo longe proba tior acc idit, quod [ r B, 

idem Andr am 1\avaacrium s nsi memoria t eneo, po tea vero 
P etrum Bembum hoc ip um in . ua hi t ori a fec is e video . Quorum 

duorum prae t anti imorum hominum auctoritas t anti apud m 
est ut, cum ab illa m a iorum no trorum ae tat e di . cedo q uae ele

ga ntiori latinae dictioni copiam omnem ccum xtulit, hi et 

r t e iudicandi et pcrqua m orna t loquencli prima facile concedam. 
Hi torici uno plur unt qui de agricultura cum umma laucle 

scrip erunt. Verum in Ca tone multa inania, praeter verborum 
u um obsoletum, sunt qui graviter repreh ndant. In Varrone 

a utem alìquanto latinu sermo cultior e t factu , scd ip quoque 
paulo pr s ior vicleri potest quam tanta rei magnitudo postularet. 

ia m t a men si qui utriu vis in i t a t, non admodum eum impro
bem , m do eam quibusdam in locis laxior m ac paulo pat ntiorem 

efficiat undo. H os Colum Ila equitur, sed qui ab utrìusque an
gu t a , ut dicebamu , nimi praecipiencli ratione in p atentiora 
prae epta di cessi t, et a i p a culti ori illo dice ndo genere q uod 

magis probatur elocutu e t. Ad ho P a lladiu acce it - non 
totu hic quidem forta se contemnendus - qui non olum veterum 

instituta non neglexit, sed suam etìam quandam praecipiendi viam 
adinvenit nova m, qui inguli para tim men ibu suum quodque 
studium constituit, ac certo quoque tempore quid faciendum, 
quid non, plani ime demonstravit, in quo rem ru ticam non tam 

edocere quam etiam componere est visus. 
Vercor ne meum iudi[lcium in certissimum periculum adduxe- [r v) 

rim , qui tam lib re de praestantis imis viris quicl ego senserim 

post ris etiam scriptum r linquere sim ausus. Hoc cnim qui facit 
non tam videtur de aliorum cripti iudicium fac re quam sua 
ipse scri pta, de quibus a lii iudicent, in medium proferre . Sed in 
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hoc quoque iceron m, qu m imit mur, locup leti 1mmn hab mu 
auctorem, qui idem praeclarissime f cit in eo libro qui Brutus 
insc1ibitur. . tque haud scio an hoc quoqu meo periculo studiosi 
- quod unum attendo studeoque maxim - aliquid profecerim. 
omnino, ut po t hoc meum iudicium non d int, qui suum quoque 
forta e rectiu interponant, ac quod a m tudiosi habere nequi
verint, id rnea saltem cau a piane int con cuti. 

R deo igitur ad institutum. ac ad o qui interpretem agunt, 
quique magi in alieno studio suum studium xercent quam aliquid, 
quod alii interpret ntur, ius gen ris ip i con ribant. i mihi 
igitur interpres sit aliquando agendu , nihil mihi aut onati pru
dentia aut Ser ii Honorati diligentia (ut r liquos minorum gentium 
interpretes omittam) quicquam ob titerit, quo minu A conium 
Pedianum rnihi deligam, cuius ad ration m int rpretandi totum 
me conferam atque adiungam. 

Quod a m o Manutio in Epistolis ad Atticum exponendis vid o 
fieri sane quam pra clare 13 . gant alli per me quod lubet, non 
se e ostentent, non ab re aberrent, non omnia conturb nt, non 
etiam perperam saepius exponant, videant interdum quid dicant, 
<< hic ro m u ita r cte omnia pertractat, ita piane d cet, ut Il 

[rg] neque in re facile fastidium ere t, n que in diffi ili n n facillime 
satisfaciat >>. Quin id utrunque ea oratione p r equitur ut IX 

cias interdum an is sit, an Cicero qui loquatur. num in eo 
tantum desid rari potest: ut aliquando integer alicunde in lucem 
emergat, id quod a meo Manutio magna x parte idetur xpectari. 

In iis autem disciplinis quibu ingulis inguli tantum criptor 
memorantur facillima in deligendo accidit d liberatio. Quem enim 
fugit, si cui in re m dica cribenda v r andum it, ab uno l o 
- viro mea quidem sententia divini simo - nunquam esse dis
cedendum? in a utem in ea facultate quae villas, quae aede , 
quae templa, qua urbes ip as, quales futura int effi.ngendo 
praemonstrat atque reprae entat, operam uam ollocarit, quam 
ille imaginem equ tur nisi quarn illi itru ius con tituerit a que 
con:finxerit? 

ed praeter ea quas pauciore commemora imus longe tiam 
plures scribendi formae supersunt aliae, quae suam et ip ae, cui 
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c adiunaan t, a nobi imagi n m dc iderant. ::"\am et agimu cum 

a b ente per li teras, idque non uno modo. Artium deinde praecepta 
i.raduntur. P ostremo incid unt accusation , v it upcratione , ua
ion , i.otid m, q uae hi opponant ur , dcfen ·ione l laudatione l 

d i ua ione . Horum ommum g nerum irnaainesl mea qu idcm 
entcntia, a u t ab un Cic ronc au t a ne nine alio unt petendae, 

i q u idem h ic ita cas omnibu u1 lineamenti atque coloribus 
de cribendo expres itl i aque expr omni oraiioni ornat u il-

lu t ra vit, ut in utro it m aior m laud m as ccut u - 11 n n facil (rgv] 

dix eris. )ra m quod ad epi t ola , planc scis earum multa es e genera: 

aut hic unu.· omnia i licissimc executu est, a ut quae non a ttigit, 
a ut id facere ei minime usu venit aut contem p it om nino . 

erte si qui quae i ero tracta\·it pcrfccte novcri t, nihil vercor 

quin caet ra quoque a e ipso p . it egregie pcrtract are. (Quod 
B embus in sui s, ut dicunt, <l b revibus 1> optime comproba , ·it 1~ , qui 

ic ea in pistolae formam rcdegit ut, cum illa Jeoas, v re la tina. 
epi t ola s legere videari ) . um vero praecipit , non t a m id agi t 

facil quod agit quam fa illimc, qua m fid eliter a tque distinct e. 
Nam i de re multiplici praeccpta unt tradend a, st a tim ea in ua 

dividit capita, part s deinde cuiusque capiti r cto ordine a tquc 
ra tion absolutissime ac minuti ime conficit. Sin autem ora tio 

a ltiu t oUenda e t , a tque a ut ad iudices ca u a c t peroranda a ut 
a liquem ad populum orna nd um a ut in scnatu gravitcr sententia 
dicenda est , aut hic unu omnia egregie prae titit aut a liu nemo. 

Quis enim hoc videt acutius? Qui · inventa suo qua que loco cer -

tiu li p onit? Qui orna ti usi qui copio iu , quis gra,·ius loquitur? 
Qui item cum causa exordi t ur aptiu ? Qui bre iu uavius, 
macrisque dilucid rem t otam narrando comple tit ur ? Qui uas 
v1re a uget fortiu , qui adver a rii , -alidiu dcbili ta t ? Quis item 

c mmod iu a propo ito d i!!f ditur ? Qui commod iu ad propo. i-
tu m r cdi t ? Qui hoc po tremo, et quibu a ni mi acerbius imp 1-
la ntur ad ira m et quibu impulsi leniu ad miscricordia m tradu

cantur, aut miserabiliu a ut acriu · pertracta t? In qua Il quoque [2o] 

p ostrcma dicendi virtute maxima quia solu dominabatur, in ii 

cau is in quibus plurcs pa troni adhiber ntur, eam omne illi co n
iuncti s imis s ntentii defereba nt. 
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R es una est varia et multiple ' oratoria facultas, in cuiu aliqua 
parte qui excelluerint, multi sane quid m num rantur oratores; 
qui v ro universam eiu p rtrac nd e r ationem egregi ac per
f cte tenuerit cuique prim cunda t tertia omne uno con
s n u facile conce erint, solu e t Cicero . am i in re humili 

ersetur eamque aut demissius, ut par e t , sequa tur, a ut i ad 
causae amplifi.cationem illam ip am altiu tollat, dici non po et 
quam utrunque faciat ommode; in magna v ro i idem u u ac
cidat, aut hic omnem ad eam e toll ndam orationis im atque 
illam ipsam luminibu omnibus illu trandam pl ndidi im adhi
bebit, aut praeterea n mo. in autern contra haec eadem xte
nuanda sit, nihil hoc humiliu , nihil abi ctiu demitti pot t, 
cum in t mp rata nihil extrin ecu attinga t , quo quid m magi 
ad hanc quam ad alt ram part m inclinare ideatur. 

Duae sunt r s in oratore quae illi maximam laudem afferre 
solent: dicendi i ac uavita ; utra quarum vi in quo xtiterit, 
i c rte mamu hab bitur orator. tram ic ro certiu pos-
ed rit in dubio r linquit ur: nam cum ult, ita auditorum animo 

suavitate p rfundit ut os omni liqu faciat dul edine; contra, si 
lib t, sic altiu o ipsos d fi.git ut in ii gravitati aculeos ad diu
turnum t empus relinquat. 

[:20v] Ac ne singula, ut coepi, p ergam suis laudi li bus toll r , quae in 
hoc uno omnia fl.oruerunt, id tantum addam : hoc uno in quovis 
dicendi g ner nihil perfectius, nihil cumulatiu , nihil ab olutiu 
nec factum es e, nec fieri potuis e. Huncque eum fuisse oratorem 
t ner pos umus quem Antonius s nunquam vidi e dicebat, 
qu mque icero ip e in suis oratorii libri optime informat, ta
metsi i prob t mode ti sime di imulet. Hunc igitur unum in 
hisce dicendi generibu , ad cuius imaginem scripta sua conforn1et, 
atque ad caetera dic ndi g nera locutionem tran ferat, quisque 
sibi proponere ac deligere maxim debebi . 

ed quoniam mihi iam int grum non e t ut poetas ab orato
ribus segrecrem quo upra coniunxerim, percro ut eos quoque 
ab olvam, tametsi quam difficili copulo oque in loco mihi ver an
duro sit plan video, cum de ii hominibus qui animi vigore ad 
deos propius quam gen re ad homine ace dunt, ego, homuncio, 
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iu d icium facturu tm; ed hoc quoque loco pl uri it apud me 

animum erga studio o meum ingulari officio exti isse quam vel 
t a ntum meum periculum di imulando de\·ita . Ego iaitur, 

ex an o eorum numero - e t enim p ene infinitu - qui in pan
a ndi Ycr ibu e obl tarunt, pauco admodum r perio qui 

ita inaenio flor uerint, i a el quentia pra . titerint, ita d nique 

di\·ino illo piritu affiati ver- u 1u gen n ed iderint, ut digni 

habeantur quorum n bis imaain m propo namu ad imitand um. 

Atque ut ab illis cxordiar qui numeri huic, qua ulgo latini 

loqu ban t ur, orationi co niunctiore unt, duo tantum Il nobi x [2 r ] 

c micorum numero uper un t: M. Plautus et P . T erentiu , ex 

JU Orum utroque . atis hab bi quod in tuam fabul am tran ferrc 
po i ad imita ndum. ~ -a m i\·e ri um quacra cr berrimum , quod 

p opulo maxime p iace re intelligo, id ex Flauto urn a licebit ( cd 

n ri um tamen ex cdat , eri t tibi magnopere , ·idendum : ales 
enim et facetiae u que o ale unt , quoad intra legem suam con

tinentur ; um vero ad currilitat m lu xuriantur, tu m plcbeio t an

tum dignac su n t theatr ) . in gravitate m in scena m inducere m avis 
ac cum umma et iam dignitate delectare, qua vi a id efficias T e

r ntius tibi facile demon t rabit. De quorum utroque plura nihil 
attinet dicere quam quae ab ndrea N avagerio in ua I n T erentium 
epistola prudenti ime sunt di puta ta 15 . 

Latina m quid m orationem paucis qu ibu dam v tu tis vocibu 
( ic nim ipsi tum loquebantur) d clinatis ex utroque t ibi mu

tu a ri licebit. Longe tamen eam uberiorem Pla utus suppeditabit; 
sterilis enim q uodam modo, vcl - ut mode tiu agam de t an to 

vi ro - parcior est T er ntius, qui , quae re illi s off rt saepiu 
dicendam, eodem fer semper modo aut pauci admodum mutatis 
a n pronunciet nihil laborat, um P la utus in eo nunquam it m 

simili n ovu que in nova oratione semper appareat . olitior ac 
castior t a men , quodam etiam modo nobilior T erentii locutio omni
bu emper e t vi a; q uae re una fortasse in eam opinion m ho

mine induxit, ut eiu fabulas magna x parte a Lelio atque Afri

can o expolitas vel etiam c niectas esse suspicarentur. 
Como diam subs quitur tra ll goedia, et i scio a lio ordine hanc [2r u) 

na tam e e. In hac a utem i meum iudicium libere proferam, ver or 
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magnopere n con ra multorum ententiam atis id po sim su ti
nere atque probarc: nam secus quam go ntio multi iam pri
d m persuasum e e intelligo. ed ne ab hoc quoqu det rrear 
Navagerius efficit, qui T rentio hoc modo po t multa cula adv r
sus multorum sent ntiam in comici locum suum praeclare re tituit. 

ecum igitur in hoc genere fabulae pleriquc pessime actum ess 
graviter queruntur, neque id tantum tragicorum paucitate, qui 
ad unum ex frequ nti num ro sunt r dacti (id nim incommodi 
cum multis alii artìbu illi commune accidi e aliquam con ola
tionem habere posset), s d quia - qui reliquu est - ita eiu 
scripta improbantur ut ne digna quidem int quae p rlegantur, 
nedum in ullum eum tragicorum num rum perdu erint. trum 
aut m id ita sit iam ideamu 

Tria sunt qua tragoedia maxime con v niunt: xpectatio, 
gestio, xitu . Horum nihil in tot huius tragoediis d iderari 'i
deretur. ummam nim hic auditori curo magnarum rerum xcitat 
exp ctationem, tum illum usque eo u p n um sustinet ut quor um 
tantus apparatus prius quam ad r m ip am it p rv ntum minime 
sentiatur. Quod autem ad r i ge tionem, aut ea verbi tantum 
explicatur, aut etiam r ip a stenditur t ut vera ante oculo ge
ritur. Dictioni id quidem g nus st quod sati tolerabile e e 1-

deatur: certe quicquid habet mìnus purgatae l cutioni , et illì 
[221 aetati et ius forta e nationi potuit condonari, aut tanti Il omnino 

e se non debuit ut quae ius caetera multa sunt optima taro inique 
ex hominum lectione quasi delerentur, prae rtim cum locutioni 
rationem p ne tota m aliunde pet ndam e pra cipiamu . 

Alterum rat, cum r s ante oculos, ut e t prius vere g sta, 
iterum quasi era geritur. In quo n qu hìc xle aut temerariu 
est auctor. Nam etsi Medeam coram populo n cant m fìlio inducit, 
item Herculis a patre furenti agitti confos os, li ere hoc quoque 
per fabulae l gem sunt qui gra i ime t tentur auctores, et, qui 
graecam scripsere fabulam, hoc suo arbitratu factita e con tat. 
At Horatius in Latini aliter sen it. At etiam rectius sen erit, 
et naturam suam et fortasse etiam sua t mpora secutu , ab horum 
sp ctaculorum immanitate abhorruerit; sub cuta e t a lia aetas, 
atque alius scriptoribus animus t datus. erte neque Horatio 
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iniuriam, n que mihi novam leCTem facio, i ad duarum legum 

alteram ub cription m meam accommodo, e.ius non equor. Qua i 
y cro t T erentiu a comicorum lege non intcrdum r ecedat, t non 
in fabulam bonam mcr triccm, ocrum nuru cupidam, ac pror u 

aliena p er ona ad quoddam certum t empu minime in pte intro

ducat. 
Exitu autem i e t, qui maximc tragocdiac conveni t , luctuo ·u ; 

quin etiam i paulo laet ior adhibeatu r, non is tamen e t quo minu 

fabula probari po it . Tragoediac una gravitas maxime propria 
c t; haec autem aut per onis a ut re aut verbi ipsi co ntineri atque 

prae tari olct . Quod au tem ad persona , eae quidem in hunc sunt 

induct a quae tragoedii convcniunt: Il r giae, magna . R aut m [22u) 

ni i ca quoqu e qu ac tragoed ia · xcitet. Po tremo v r sic graviter 

agi t ut ncque rei vcrba, neque vcrbis res perampla decsse \ ideatur. 

In re cnim horribili, u bi eius oratio non gravis? ubi non tri ti ? ubi 

non atrox? ubi aut m remi sa? ubi laeta ? ubi placida? ubi denique 
eu m r tota non con entit atqu con\ enit optime? 

Trag ediae vero gravitatem, de qua nunc agitur, adiuvari in 
primi· gra \·itate sententiarum nemo non intclligit. Qui autem 

uno Seneca in se ntentii e t cr brior? Quis etiam gravior, eu m in 

co quot ver us, tot pene gravissimae sententiae numer ntur, caeque 
omn t uo loco t um dignitate posita atque dictae sin t? 

Quanto tragoediae scriptor magi mi cri cordiam auditori comma
v bit, quanto rcm crudeliorem ac m aCTi atroccm fa ciet , t a nto 
a b hoc maiorem ibi pla u um excitabit, tanto eiu s grat iam inibit 

aequior m. At ncca cum id exequitur u quc co partem illam 
integerri mc prae tat ut miras inter questu accl ama li n auditori 

uo commo\·ea t. 
Chori in tragocdia, nisi um re ip a consentiant, ni i pieni int 

cntcntii , nisi aeque scelu atque dignum e lamcnt ntur, aut 

contra, \'Ìrtutem laudibu efferant paribu , ii vibo aliquo carer 
non p ssunt. Ubi aut m hic no t er l gem am non diligenter eu -

t odì\'erit ac religio e conservarit, ubi non ea omma cumulate 

praestiterit, ubi aliquid admiserit, expecto qui me doccant. Quod 
t.antum ab t ut facil po sint, ut, si cum hoc a lìquand aequìore 
arrant an imo, in ii ip is choris cribendi · no trum Graeco om nc 
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[23] qui extant supera se fatean !!tur neces it. Id vero mihi in hoc 
viro permirum videtur, quod cum tot fabulas asque tam copio e 
omne per crips rit, no us tamen semper appareat, nunquam ui 
imilis, neque qui, quod a se antea it di tun ali , in alium item 

mutuetur locum: ut quasi amnem imitetur cuiu idem perpetuus 
sit cursus, quae tamen aqua semel praeterlapsa e t, nunquam 
relabatur. 

t inique atque baud scio an impie isti facer videantur qui 
tam ob parvam cau am unicum poetam ne l gendum quidem 
esse contendant, iquidem totum hominem l vissima de cau a 
prorsus toliere beliuarum magi quam hominis e t omnino. Equi
dem, cum in hoc genere plure scrips rint, caeterique omne pror u 
interierint re que tragica ad unum bune redacta i t, buie cui m lior 
fortuna pepercerit ab hominibu quoque pare ndum, atque in 
quem eum locum a ip a po uerit fortuna, in eo ab iis quoque reti
nendum e se, facile cen eo. 

I am vero Catullo in o g nere carmini , cui ex s llabarum 
numero<< hendecasyllaborum >> nomen e t inditum, ne primas facile 
concedam ii fficiunt qui in obsco num deum tam lasciv tamque 
urbane iocantur. ed po t o l una tiam cum iis primum locum 
per me quid m licet ut teneat: persalse nim t facet genus illud 
omne p rtractat. ii facerent ut eiu opu tam integrum haber tur 
quam ipse in dicendo p n nihil omisit quod t de id randum! 

At aliter sen it Ioanne Pontanu , et quidem mihi gravis imu 
auctor opponitur, cuiu que in eodem numero v r iculi mihi ma-

[z3v] xime arrident. Bellissime enim etiam i p e io !! catur t urbani ime, 
sed vereor n ad nimiam mollitiem s e dimittat. V nu tat m qui
dem magis la civientem quam ex aliqua parte gravitati dignitate 
temperatam non dis imulat. 

Primum autem locum in legia Tibulium scribendi sua itate 
sibi vendicare putamu . eque sit nunc qui illi aut vidium aut 
Propertium conferat. Quorum uterque omnino qua dam el gias 
conscripsit quae admodum non contemnantur; in caeteri ero, 
quorum longe maior e t numerus, alter aut e iu to demi ius agit, 
aut ita, cum num ri tum erborum nullo prorsu del ctu habito, 
versus pangit ut a piu quicquid in buccam in carm n coniiciat; 
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alt r vero, au t rei difficultate aut n um ro quodam a periore, paulo 
horridior habetur, cum in Tibullo p n lecti ima omnia, et 

propterea etiam facillima legan tur, cadantque ita IU num ri 
leniter ut magi concinne cadere non po nt, ac (in quo primam 
laudem acqu iri t elegia) h ic ita apt vagctur itaquc compo ite di

ver a connectat, u in re multiptici ac pen ·aria inteurum tam en ac 
p rpetuu m, q uam lonuum c t, filum exi tat . Quod F ranci eu 

::viol a plani sime sen it, qu i acl huiu ima inem optimc om niu m 
\' r u faciebat. 

H oratiu s in duo bus carminum generi bus egregie \·ersatus c t : 
] rri co et hexamctro; ed non ili q uidem araviore heroico q uo 

di vinu _faro, d quo u timur commod iu aut eu m ad ab entes 
amico scri b imus fam iliariter , a ut cu m p rac ente m ode t is ime 

corrigim u . In q uorum u t roquc q ui illi im ilior e e t udebit , 

rect e probabitur, ut in lyric m u F lam miniu (tametsi nimi cito 
a rte m Il illa m dc i\ it), in ill v ro altero- in quo ita la xi num ri [24) 

a t rictam ora tionem incedere diceba m ut pene libere ingredi vide-

r tur - Bonamicu , Lam pridius, Priulus (qui ta men et ip e a lio 
h aec tu d ia convert i t ad anctiores li tera ) , n cnon ctiam l\:Ia nutiu 

n ost r , qui egregie o quoque numero ad amico cribere con uevit . 

Sed quoniam in h ac qu oq ue parte duplicitcr v r ari dic um 
e t Hora tium, et cum ad ab ente scribit t cum agit cor am , nolim 
in h oc, qu o prae ens orati o rei r tur, quispiam mihi Iuvenalem 

a udeat obiicer e (na m Per ium nihil v reor ). Ka m cum ad casb
ga ndum , quod in eo fit maxime versuum genere, duae v iae sint 

omnino, i , a ut iudicio non sano aut natura prava duci..us, odio
sior em ibi del git, quae e t u t perpetuis iurgii ac po nae m etu 

prop osito p eccantem ad sanita t. m tradu cere conctur . In qua accu-
a nd i rat ione ita saepius acrem castigatorem at.que a p rum agit 

co mrnonitorem, ut magi ad gra viu s clclinquenclum ac etia m ad 
d sp erationem r um impella t , quam ut suorum cclerum quic

quam a ut pudeat a ut po nita t . . c ne t e multis t eneam , cui non 
id cla tum nimi , vel dicam insolens vid ri potuit unde exordi

tur : << emp r ego auditor t antum? I -unquamne reponam? >> 16 . A t 
nost cr u que eo leniter uum castigando adigit ut is lachrimas 

p rae pud re non t eneat, sequ e eo in quo admonetur oderit pluri-
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mum. Quod quidem patri e t, illud magis domini interesse videtur. 
d haec illud accedit, quod in latina locutione ille r centior huic 

Romano concedat oportet. <<Qu nam ndem >> , inquit ille, << Ovi-
[24vJ dium mihi r p ni ? Il um hic x tot voluminum aliquo inter tuos 

recens ri commeruit? n pror u , ut qui ad imitandum nihil confe
ra t, reiicitur? >> H une equidem, quod ideam, ex Heroidum Epistolis 
(ita enim inscribitur illud opus) atque ex Tra1zsjormati01zibus po -
sum in aliquem locum r cip re, quo dignus sit, quem imitemur. 

ed huius ipsius Medeam audio a ummis viri omnibus in coelum 
tolli: ea, si unquam in lucem prodierit, fortas e locum illi alium 
imp trabit. 

Iam vero a Lucretio, si qui aut de anima aut de rebu coele -
tibu ac naturalibu aliquid er ibus agendum es e con tituit, 
imaginem am sumere licebit. Ut nup r Aonius tribus de anima 
libri optime perfeci se iudicatur, qui totum ius num rum ita 
ffinxit ut mihi pene Lucretium alterum, cum um lego, leg re 

vid ar. 

c quoniam fere nemo est qui, modo primas yllabas attigerit, 
non audeat aliquid in epicrrammate iocari, ac perpauci mea quidem 
sententia ita cribant ut iterum leai po int, hi qu qu maxime 
providendum st ut habeant quo recte imitando s se r cipiant. 
R ane autem palmam sunt qui Catullo constant r d ferant, ed 
is quodam su num ro nimi delectari videtur: qui nae mihi 
quoque probatur, si ua spante veniat, sed v reor ne vi saepius 
coactus trahatur in compositionem; certe conquiritur dilig ntiu , 
et propt rea etiam laborio iu conn ctitur, atque non faciliu com
paratur. 

Longe ero maior eorum est numerus, quanto etiam ignari r, 
qui in hoc genere Martialem equantur, de quibus nihil aliud dicam 

[25) quam id eis facere sine rivali per me Il quidem maxime licere. 
Equidem illos soleo, quicunque ii fu re, qui cum irgilio in ob coe
num deum tam rudite, tam eleganter lusere, ca teri eius g neris 
criptoribu facil anteferre. Idqu iure optimo facere videor, 

quippe qui et inventione minime ulgari et di tione quae germane 
latina sit, aeque reliquis antecellant. Quod unu Navageriu et 
vidit primu t omnium imitatus st optime. 
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Tria mihi adhuc re tant quibu imilitudini imaginem in poe

ti attribuam: bucolicum carmen, grandiu illud heroicum ac qua i 

bellicum, et quod inter horum utrunque intericctum est , mediocre; 

quam trifariam imitandi rationem ~!aro n obi unu cum abun

danti ime tum luculenti ime upp ditabit. Hic etenìm in uno 

quoque ic Yer atus est ut in inguli omnibus egregie prae titerit. 

-am cum videret quan am univer a Graecia ex tribu praeclari 

criptoribu , Theocrit , H iodo a tqu e Homero , aloriam conse

qu eretur, minime cont ntus i orum quemvi in suo genere tantum 

aequass t, omnia unu in exp riri est au us. Quod quidem inaens 

onus ita va lidis bumeris ustinuit ut, quo Gracci uum singuli ac 

p er e qui que, hic olus tria illa scribendi genera fortiter ac summa 

cum omnium laud in Latium provexerit ; siquidem in pa toritio 

carmine h umili a que d em is ·o calamo omnium optime est u u , 

quas mansuetiores mu a uo loco atque ordin r ru tica tem

p eratius xcepit, a qua di ced ns divina illa di ini hominis tuba 

a ltiu carmen intonuit, cum h roicas virtute a tquc arma invicta 

H d em p erpetui ver i bus ara vissi !I me e t persecutu . [25v] 

ed d poeti hactenu iamque ad institutum nostrum redea

mu . Hi unt igitur criptore qui suo qui que genere maxime 

probentur, quosque ipsi x bonorum omnium sent ntia sequendos 

e e tatuimus . Qua vero id ratione fieri debeat, deincep altero 

et tertio libro pla nis ime, quemadmodum a rbitror, demon trabitur. 





FRANCESCO SANSOVINO 

LA RETORICA 

(I 543] 





P erché la Ima intenzione, onorato Signore, non e in que to [5] 

luogo narra r-vi l'officio del buon oratore e della retorica a pieno, 
conciò sia che di cotal materia io ne abbia di già partorito xxiii 

libri ì come ella potrà di corto vedere, però brevem ente passando 
son contento favellar di quei capi co' quali la perfetta orazion 

si compone, facendo una somma di quello di ch'io ne' predetti 

libri ho piena mente parlato, et alla Signoria Vostra mandandola, 

non stringata o corretta m a familiarm nte compo ta. 
La retorica è adunque in tre capi divisa, in delibera tivo, in 

dimostrativo et in giudicial genere. Il primo è co ì chiamato perché 

con cotal maniera di dire si persuade o si disconforta l'impresa 
che si debbe deliberare. Il secondo vien detto dimo trativo dagli 

crittori, conciò sia che lodando o vituperando si dimostri la qua

lità della cosa o vituperata o lodata. Il terzo et ultimo è giudi
ciale appellato perché è molto atto a s rvire nel difender i rei, 
conservando la giustizia incorrotta, o ad accusare i malvagi e tir

pando i peccati. Il Questi tre sopra detti generi dai tre lumi della (6] 

lingua volgare sono stati maravigliosamente osservati, come nel 
p rocesso d ' loro scritti si vede; e per darvene essempio ecco 
nel dimostrativo genere la canzon del P etrarca lodando 1 : 

Gen ti l mia donna, io veggio 
Nel mover de' vo tri o chi un dolce lume. 

1\1a che dico io? Tutto il suo poema non contien per la maggior 

parte altro che lodi . Vituperando poi 2 : 

L'avara Babilonia ha colmo il sacco 
D'ira di Dio e di vizii empi e rei, 
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e più oltre : 

Fontana di dolore, albergo d'ira. 

Et il Boccaccio nella novella di Abraam giudeo, là dove egli fa
vella della corte di Roma 3 ; oltra i bellissimi luoghi ch'in Dante 
si truovano. 

Nel deliberativo, il Petrarca persuadendo" : 

pirto gentil che quelle membra reggi. 

confortando, il Boccaccio nella novella del re Carlo vecchio dove 
introduce il conte Guido riprender il re 5 • Nel giudiciale, il Pe
trarca 6 : 

Quell'antico mio dolce empio signore 
Fatto citar dinanzi a la reina, 

là dove Amor accusa il Petrarca il quale inanzi alla giustizia 
condotto si difende. Il deliberativo si divide in cinque membra, 

[7) in Il invenzione, in di posizione, in memoria, in pronunzia, et 
in eleganza della favella, dai Latini <<elocuzione>) chiamata, le 
quai cinque membra per se medesime non potendo aitarsi, s'ap
poggiano ad alcune parti come più sotto vedrete. 

DELL'INVENZIONE. 

L'invenzione secondo Tullio non è altro ch'una imaginazione 
di cose vere o almeno che abbian sembianza di vero, la quale ima
ginazione sia di maniera ch'ella possa render la causa probabile 
inanzi a coloro a' quai si favella . Colui, dunque, che sarà pieno 
di belle lettere e buone, facilmente avendo l'invenzione, potrà 
giudicarla o perfetta o di qualche parte manchevole, e sceltala 
quasi nuovo padre ornarla e vestirla, avendola prima accomo
data a quanto egli intende che sia ragionevole e giusto. ividesi 
in proemio, in ragionamento, in divi ione, in affermazione et in 
ri:fiutazione. 
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DEL PROE no. 

Il pro m1o vien dai Latini «e ordio )) appellato, il quale è 

principio dell'orazione e della diceria che i dica, e col quale si 
prepara l'animo d eO'l'ascoltanti a pazìent mente udir quanto 

prom tte di dire. Ha tre particelle, ben volenza, att nzione Il et [s; 
in egnamento. La prima 'adopra ad acquistarci la benevolenza 

d D'l'uditori. La econda gli fa a t enti alle nostre parole. La terza 
instrui ce e quasi di lontano dimo tra loro il rimanente della 

futura orazione. Benevoli i fanno a quattro manier : dalla per-
ona di noi med imi, da qu lla dell'aver ario, dagl 'ascoltanti, 

c dalla i t e a causa della qual si ragiona. 

Da noi m de imi, quando i dice loro che noi favelliamo in 

cotal cau a per l 'officio o publico o privato. Ecco il Petrarca 
c h e p r il pu blico ben ragionando, acci' che gli uomini non si 
rinv l in più ne' fallaci inO'a nni d'amore, lamentando i dice 7 : 

\'oi h'a coltate in rime par o il uono ... 
pero trovar pie t non che perdono. 
1a ben veggio or ì com'al popol tutto 

Favola fui gran tempo, onde ovente 
Di me mede ·mo meco mi vergo no. 

Et il di\ ini simo Bembo da e mede imo rendendoci amici e 
benevoli , dice 8 : 

Piansi e ca n t ai la p riglio a guerra 
Che io ebbi a o tener molt 'e molt' anni; 

et il Boccaccio : <<E quantunque il mio sostenimento o conforto 
che vogliamo dire po a es ere e sia ai bi ogno i assai poco, non

dimeno parmi quello pitl Il to to doversi porger dove il bisogno c9J 

apparisce maggiore)) 9 • Da noi medesimi, r ndendoci umili e 
ba i, il P etrarca to: 

:Ma perch'il mio terreo più non s ingiunca 
Dello umor di quel as o, altro pianeta 
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Convien ch'io segua, del mio campo mi ta 
Lappole e teccbi con la falce adunca. 

Da noi m de imi, dicendo he n 1am stati pregati, P etrarca 11 : 

Più volte Amor mi avea già d tto: • rivi, 
Scrivi quel che vede ti in lettre d'oro t. 

E Guido avalcant i 12 : 

Donna mi prega per h 'io voglio dire 
D'uno accidente che sovente fero. 

Dall'aversano, se lo renderemo odiato 
ue buone o malvag 13: 

in grazia, o per le op re 

Que ti mi ha fa tto men amare Dio 
Ch'io non do ea, e men curar me ste o. 

Dalla per ona degl'a coltanti, lodando l'ingegno loro o la vita, 
il Petrarca in molti luoghi del uo poema. Lo p rone: <( P erciò 
che niuno v ne ha che meglio di voi i consigli e ponga fine alle 
no tre contese >> 14 . alla cau a, brev mente lodandola, il oc-

(roJ caccio: <( Pariment diletto dalle sollazzevoli co e in quel li le mo
strate et util con iglio potranno pigliare e cono cer quello che 
sia da fuggire e che sia imilmente da guitar >> 15 . 

Attenti, dicendo co a ch'appartenga pariment' a eia cuno, il 
Petrarca 16 : 

Voi ch'a coltate in rime par o il csuono; 

o favellando di co a da altra per ona tentata o minutamente 
esaminandola. 

Instrutti t avi ati, accennando alle co e da dir , il P trarca 17 : 

Fra tanti amici lumi 
na nube lontana mi di piacqu , 

La qual temo ch'in pianto i ri olve. 
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A pprc o, i proemi debban es er concordan i al re to del corpo, 
acciò eh a una per ona di uomo non i metta una testa d'animai 

bruto .. lcunc Yolte on fuor d lla propia mat ria, nondimeno 
alla fine on tira ti a propo ito. Il Boccaccio : << redcsi per molti 
filo ofant i che ciò che 'adopra da i mortali ia degli iddii immor-

tali dispo izionc e provedim nto >>, col rimanente che scrruita 1 . 

Comincian i parim nt con q ualche graYc entenza o con qualche 

e. empio di uomo notabile. Apprc so alcuni a principio inYocano 
I ddio, ma cotal u anza è p iù propia dc ' poeti. Il I vizii de' pr emi , rrJ 

con i tan nell'e er volgato, comu ne, mutabile, lungo, eparato 

e contro i precetti. 

DELLA !\"ARRAZIO~E. 

eguita la narrazione, la quale non contenta d'es er intera , 

divide in tre generi. ol primo i e. pone la cosa fatta della 

qual si ragiona 19 : 

;\el dolce tempo d lla prima ad , 

I o dico che dal dì eh 'il primo as_alto 
fi died' Amor, molt'anni eran passati, 

t il Boccaccio in tutti i principi delle ue no,- lle. Col secondo 

si trattano le co e lodat e: brevemente, con chiar ezza, t in verità. 

Brevemente il Petrarca, a segnando le ragion i 20 : 

1'\on è que to il t rren ch'io t occai pria? 
Non è questo il mio uido, 
o,·e nudrito fui _i dolcemente? 

Con hiarezza, a llumando l co. e clifilcili; in verità, a ciò che 

n on 1am t en uti fal i e buaiardi . Col t erzo genere i diletta in

segnando, il qual si divide in due parti: una riguarda le faccende, 
l' a ltra la p ersona. Quella che rigua rda alle faccende consiste o 

nelle favole o nelle i torie. La favola è ragionamento fal o col 
qual 'imita il vero . Ella è o ragione,·ole o morale o mi ta; ra-
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[r2] gionevole favellando dello uomo, come son tutte le novelle !! d l 
Boccaccio, le quali si tirano a buon n o e pezialmente qu lla 
di Prima so grammatico, di Bergamino, e di colui dalle pap re, 
le quai on tirate a proposito 21 • Morale, trattandosi di cosa in
sensata come fa Isopo. Mi ta, che partecipa dell'un e d ll'altro. 
La istoria è quella che contiene in é l co e già fatte ma dalla 
m moria dell' tà nostra lontan , perché dell pr nti noi m -
de imi ne iam te timoni. 

( I J) 

Quella che riguarda la p r ona intorno all'ingegno. Petrarca 22 : 

Torre d'alto intelletto. 

Alla vita, il Boccaccio: << Il fan t mio ha in sé nove cos >> 23 • Alla 
b llezza, per tutto il poema del Petrarca; t il Boccaccio: << Con 
gl'occhi vaghi e cintillanti non altrimenti che mattutina st lla >> 24 • 

E cosi diremo del rimanente d ile parti della persona. 
Questa narrazione richiede i particelle. a per ona che fa; 

il etrarca 25 : 

Io dico be dal di ch'il primo a alto 
Mi died Amor, molt'anni eran pas ati. 

La cosa fatta; il Boccaccio nella novella di Gisippo 26 . Il tempo 
ch'ella fu fatta ; Petrarca 27 : 

Era il giorno ch'al ol i scol raro 
Per la pietà del suo Fattor i rai; 

s di notte o di giorno, 'in o-iorno o in luogo profano o sacrato, 
se di state o di vern , s'in privato od in p ublico. Il modo che ella 
fu fatta . La cagione perché ella fu fatta. E sirnil'altre particelle 
delle quali per non tediarvi non vi darò l' empio altrimenti. 

DELLA D IVISI ONE. 

Dopo la narrazione l'ottimo oratore divid la causa, a quella 
parte appigliando i ch'alla equità sua i conviene, laonde nel g -
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nere giudi iale i con idera quel ·h'all'aver a rio e qu l che a noi 

si appartiene (parlo del gen re giudiciale per e er ecr\ì il più dif
ficile e d i molta importanza). :\el dehb rativo i propone e 1 

divide in pezialità. :\el dim t rativo 'osserva il med imo, 

bre\·emente toccando quel che è più appartenente alla co a di 

che i favella. 

DELLA CO);FER~lAZIO);E E R I FUTAZI O);E . 

Favellando per ora della coni rmazion criudiciale, dico ch'ella 

contiene in tre stati : nel conietturale, perché cr iudica per 

conie ttur , nel legittimo e nel iudiciale. 

DEL CO~ IETTURALE. Il 

Lo stato coniettura le con i te nel dubio e la cosa è fatta o ( t4 

non fatta, e cotal stato si contiene in tre cose: nella causa, nella 

per on a nel fatto . .L ella causa si coniettura o per violenza o 

per ragion ; p er viol nza, anza consiglio, come ben ne dimostra 
il Boccaccio n ella novella di ofronia 2 • Cava i la coniettura in 

questa parte dall'età, dall'infermità, da i costumi, e da molte 
a ltr parti a que te simiglianti . Per ragione, con con. iglio. Xella 

persona coniettura pari mente da ll ' tà e da cota l pa rticelle; 

dal nom e, il P etrarca 29 : 

Quando io m \ "O i o piri a chiamar voi , 

coni ettura ndo p r t al nome di Lau ra lo onor che lla ne avea. 
Dal se o, il Petrarca so : 

Femina è co-a mobil per natura; 
Ond' io o ben ch'un a moro ·o stato 
In cor di donna picco! tempo dura , 
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perché i presume che eli (com dice Dante) non arruno se col 
guardo o col tatto non on ollecitate dall'amador , di quelle 
dice egli che son incostant' e mutabili 31 . Dalla d gnità, il Boc
caccio n lla no ila di Marcuccio 32 • Dall'officio, p rché si pre-
ume eh il v scovo att nda diligentemente alle co e pirituali, 

[ IS] sen li do preposto alla chiesa. alla conversazione, perché noi 
p n iamo che duoi he con ersano insieme ieno amici imi. alla 
nobiltà, p rché si coniettura ch'un g ntiluomo non si lasci cor
rompere come un povero uomo ignobile e basso farebbe. ai pa
renti, perché noi tegnamo ch'il figliuolo ia con la vertù simile 
al padre. Dagli tudi, p rché noi sappiamo ch'il filosofo dispregia 
l vanità, ch'il legi ta ha l'animo giusto ch'il medico d idera 
guarir gl'ammalati. alla ita, perché hi fu nel pa ato izio o 

malvagio, lo abbiamo p r tale al pr sente. alla vicinità, p rché 
vicini sanno i fatti degl'altri icini. Dalla patria, perché i Ro

mani on tenuti di gen roso animo et alto. Nel fatto, quando si 
o petta della ua qualità, come ne fa chiari il Boccaccio nella 

novella d'Alati l, là dove il Duca di Atene essendosene fuggito 
on la belli sima donna, né si tro ando il prenc altrim nte, 

diede aspetto di quel ch' ra in ero 33 . 

E L LEGITTIMO. 

Nello stato legittimo, il qual consiste nell'interpretar uno 
scritto o una legge, i richi ggan ei parti: lo scritto, le leggi 
contrari , il dubbio, la diffinizione, la tradozione e la ragione. 

DEL IURIDICO. Il 

[16) ello ato iuridico, il quale apparti n intorno al dubbio del 
fatto, s' gli è contro ragione o pur con giu tizia, si convi n l'a -
soluzion e l'as unzione. ll'assoluzione si contiene la eone s
sione, la comparazione la raduzion del p ccato. La cosa si mostra 

er giu ta: p r legge, per con uetudine, per ragion naturale, 
per equità, per patto e per essere stato altr volte co i sentenziato. 
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D E GL'A RG OME :\TI. 

L 'a rgomentazione è quella p arte con la q ual noi faccia mo 

fede di quel che i d ub ita .. i f r ma di cinq ue parti : d i propo a , 

d i ragione, di conferma zion della ragione , d 'orna mento e d 'ab

braccia m en to, o onchiu ion che si dica. Il buon fra' R ina ld 

nel B occaccio a rgome nta in ta l ma n iera : <c Chi è p iù p arente d l 

vo tro fi a liuolo, o io ch'il t enni a ba tte imo o \·ostro marito ch' il 

generò ? È p iù pa rent e suo m arito. Adu nque io che son m en p a

rente di Y O t ro fì a li uolo po so giacer con voi come fa \·o tro ma

rito~ 34 . Et in un al t ro luogo nel principi della qu arta giornata : 

<c Le muse son donne, c buon musc sono le d onne ; sì che quando 

p er a lt ro non mi piace sero, per q uello mi doY rebb r piacere)> 35 . 

Il P e t ra rca 36 : 

Ca ra la vita e dopo lei mi pa re. Il 

D E LLA CONCHIUSIONE . 

ell 'ultimo luogo si pone il r p licamento, dai Greci chia ma to 

<c epilogo l>, il qual non è altro che br vemente discorrer qu a n to 

si ha d et to, e ortando gl'a coltan ti a l dovere e se mede imo d ella 

lunghezza d ella favella eu anelo. 

D E L DELIBERATIVO . 

T u t te le sopra dette co s'o servano come a b b ia mo nel 

genere delibera tivo b revement discorso. Se n cava la confer

m azione , la qu a l non proced endo con le sopra d ette regole, si 

forma dallo onest o, d a ll 'u t ile, d alla facilità, dal s icuro c dal pio . 

L a one t à nel persuadere è eli m olta efficacia ; e perché ella 

congiu gne con l'utile, lasciando indietro e l ' utile è onesto, si 

ri mette il lettore agl'O.fficii di Cic ron e. L 'utilità è di due ma

niere, p u b lica e pri vat a. La p u blica i div ide in qua ttro parti , 

[17] 
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le quali si accomodano a quattro stati dello uomo. alla facilità 
s'argomenta in cotal maniera 37 : 

Quanto ien d'appr zzar cono cer dei, 
Popolo ignudo, pav nto o e lento. 

Dalla possibilità: 

Dal sicuro: 

Pon m nte al tem rario ardir di Xers , Il 
Che fece per calcar i no tri liti 
Di nuovi ponti oltraggi alla marina. 

Che dunque la nemica parte spera 
Nelle umane difese, 

e Cristo ta dalla contraria schiera? 

D al giusto, fortificandolo con la legge, con la consuetudine, col 
bene, col giudicato e con l'equità. Dal pio 38 : 

E i neri fraticelli, i bigi e i bianchi, 
Con l 'altre schiere travagliate e inferm , 
Gridan: • O signor nostro, aita, ai t a •, 
E la povera gente bigottita 
Ti scopre le sue pia be a mill ' a mille, 
Che Aniballe, non ch'altri, farian pio. 

La conchiusione in questo genere è in quella maniera che di so
pra dicemmo. 

D E L D IMOSTRATIVO. 

Questo ultimo gener è chiamato dimostrativo p rché si di
mc tra con es o la p rsona o la cosa vituperata o lodata. Le parti 
servan quello ordin che nell'altre maniere s'osserva. La confer
mazione esce di regola, i come vedr te. È dunque la lode dimo-

[rgJ strazion o dis gnamento d'alcun ben nel ll la cosa lodata. E av r-
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tite che non i chiama lode quella ch' sce di per ona non lodata, 

sì com quella è l de ch'e c da lodata persona. Inoltre è itu

perosis imo lodar e medesimo, quantunque lo uomo ia degno 

di lode. Cavasi cotal lode, ì del vivo come del morto, dalla pa

tria, dai maggiori, dai parenti, dalla d gnità, dalle co e fatte, 

dalla profe ion, dalla prude nza, dall'ingegno, dall'eloquenza, dal

l'età, dall'ìnstituzion, dalla fortezza, dalla velocita, dalla bel

lezza, dagl'amici e dalle ricchezze. Dalla patria 39 : 

I n tutte l'a.Jtre co e a sai beata, 
In una ola a me te a di spiacqui, 
Ch'in troppo umil terren mi trovai nata, 

accennando che da città lodata esce lo onor . Et il Boccaccio: 

<< È il vero ch'egli è Atenie e et io R omano . e della gloria della 

città si disputerà, io dirò ch'io sia di città libera, io dirò ch'io 

sia di città donna di tutto il mondo •>. Dai maggiori, il Boccaccio: 

<<Le mie case i luoghi publici di Roma on piene d'antiche ima

gini de' miei maggiori, e gl'annali romani si troveranno pieni 

di trionfi. m nati Il dai Quinti in sul romano Campidoglio, n'è [20] 

per vecchiezza ammarzita » 40 . Dal padre, il medesimo che de' 

parenti abbiam detto . Dalle cose fatte, il Petrarca 41 : 

Leonida, h'a' uoi lieto propo e 
Un duro pranclio, una terribel cena, 
E in poco piazza fe ' mirabil co e. 

Et il divinissimo capitolo di Vo tra ignoria sopra la morte del 

Duca d' rbino, digni sirno d'uno eloquente commentatore, cava 

le lodi dai fatti 42 • Dalla eloquenza e dagli tudi 43 : 

E uno al cui passar l'erba fioriva, 
Questo è quel J\Jarco Tullio, in cui si mo tra 
Chiaro quanto ha eloquenza e frutti e fiori; 
Que ti son gl'occhi della lingua no tra. 

Et il Boccaccio: << Ch'io filosofo sia, gli tudi sanza più lungo 

sermon fa rne il possano dichiarare•> 44 • Dall'età, il Boccaccio nel 
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medesimo lu go. ppre o la cchiezza è reverenda molto, i 
per l'esperienza delle cose d l mondo, e sì perché ssa quasi spec

chio ci rende l 'imagini delle bene ordinate faccende. Dai costumi, 

il Petrarca 45 : 

Io vidi in terr' angelici costumi. Il 

[:n] Dalla nobilta, il Boccaccio: « Il o tro ad un gentil giovane, quel 

di Gi ippo ad un più g ntil 1> 46 , ché per nobiltà si intende in questo 

luogo questa voce <<gentil >>. Dalla fortezza dell'animo 7 • 

E Xeno rate più aldo cb w1 a o, 
Che nulla forza il voi e ad atto vile. 

Da qu lla del corpo 4 : 

é gia que i marrito nella all 
Di Terebinto quel gran ilisteo 
A cui tutto I ra l dava le spalle. 

Dalla b llezza, come per tutto il poema del Petrarca si legge. 

Dagl'amici e dalle ri chezz , il B ccaccio: << Io mi taccio per ver

gogna delle mie ri chezze, i ne san non com cupido ma come 

amato dalla Fortuna abbondante 1> ~u. 

Alle cose inanimate diversamente si porgan le lodi, perché 

se diremo d 'una città troveremo il suo principio, l'antiquità, la 

fedeltà, la signoria, l'abbondanza, la bellezza e gl'ordini d 'e sa, 

si come ben mi ricorda aver letto in una orazione di Messer Spe

rone inanzi a un capitano di Padova già recitata 50 , e come o -

[22] erva il Landino lo JJdando la città di Fir nze 51 • Il vitup rio poi 

si cava dai medesimi luoghi, cominciando dalla patria, dai pa
renti, e seguendo come è detto p r ordine. La conchiu ione in 

tal genere non è differente dall'altre. 

ELL MEMORI . 

pedito dell'invenzione, otto la quale abbiam favellato d ella 
disposizione - ché l'una e l'altra è prima e seconda parte della 
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retorica - r e a a dirvi brevem nte della memona. E perché 

molti fan dubbio 'ella è parte della favella ordinata, trapassando 

cotal dispu azione dico che la memoria i ha per natura c per 

arte: per natura nel nasci mento e per arte accre cendola o con 

medicam nti a ciò convenevoli, o con artifici di luoghi, di fiaure 

e di si mi l ' altre im·enzioni ; delle quali pi enamente ne scri\-e Ci

cerone, eneca, il Petrarca , Ermanno Bu ·cio, Raimondo Lull , 

Pietro da Ra \enna, e .l\Iatteuolo da Verona. ~é i dubita punto 

che la m moria non sia nec aria all'orazione, perché, come 

Quin ilian rif ri ce, ella è il tesoro e l'armario d !la eloquenza. 

Appre . o la po siamo ai uta r e ercitandola e vedendo co c di llverse. [23] 

Ké è mal fatt o crvar i partimenti, perché ci rendiamo in cotal 

m a ni ra più ri corde\'oli, facendo l 'i ntelletto più pronto. 

DELLA PROI'\Ul'\ZIA. 

La quarta part p r ordine è la pronunzia la quale, sì come la 

po a mem oria impedisce, così la pronunzia fa men grato chi dice, 

perché 'ella non ' convenevole offende gl 'orecchi degl'a coltanb 

in molte mani re. Laonde, se toscanamente favellando pronunzia, 

simo inv ce di << leage >>, << lezze l>, o di <<Virgilio l>, << Virzilio l>, fa 

n ia a coloro che nella buona pr nunzia ono usatt d i vivere. 

Il che, quanto sia di piacevole al suono, coloro lo giudicano che 

T oscani e sendo, o della toscana imitatori, a coltan le comedie 

dai Lombardi a nz 'altra perizi a di lingua recita t e. Né solamente 

cotal arte con istc nel proferir le parole, ma nella maniera del 

proferirle, conciò ia ch 'altro suono faccia una cosa eletta a bocca 

aperta che non fa a bocca mezza chiusa dicendola; altra dolcezza 

i sent da colui ch'è della lingua peclito che d'uno scilinguato 

o che balbetta tra i denti; il qual vizio della natura si può con 

l ' empio di Demo t ene con artificio as ettare. Appresso non i 
d e\·e favellar Il correndo, né t clio amente far i entire, perché [24] 

l'una maniera non imprime nell'intelletto degl'ascoltanti le cose 

d ette e l 'altra fa noia oltra modo. E quanto ch'io vi favello della 

pronunz1a, non solo i debbe intender delle parole che con la 

30 
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lingua si form ano, ma parim nte d gl'a i co' quali s 'accompagnan 
le dette parole; perché a' uoi luoghi s'esclama allargando le 
braccia, a' suoi tempi si prega avinchiandole insieme. Appre so, 
altra voce 'adopra nell'ira t altre attitudini che n ila pace far 
non si uole, le quai tutte co e a pieno vedrete nella R etorica 
grande . 

D ELLA ELEGANZA DELLA FAVELLA. 

R ta ultimamente la eleganza della fav ila, chiamata « lo
cuzion )) dai Latini, con la qual i veste il soggetto , di basso fa
cendolo alto e magnifico, di povero morbido e ricco, e di abi tto 
e ile, lucido e chiaro. otal eleganza i veste di tr manier di 
parole: d'alte et lette, di mezzane e grazios , e di ba se; le quai 
tre maniere, a chi fìsamente riguarda, son con leggiadria eminat 

[zs] nel Il poema del etrarca con arte mirabile. Da qu ti tre armari 
gl'oratori cegliano le lor parole a lla lor orazione convenienti, 
con elegante giudizio a settandole a avertendo a i numeri, ai 
uoni, all mi ur , agl'accenti, alle complessioni , ai fie i et a 

tutte l'altre parti a queste sorelle e compagne. E perché di tutte 
que te particell altro e ne cri o, bastin per ra alcuni sempi 
delle fi.gur ch'all'eleganza appart ngono. 

L'aggiugnimento, adunque, è una fìcrura la quale ha uo luogo 
quando ch'alcuna volta s'accresce di più alla parola una sillaba, 
come se io dices i <1 io ho pre entito la venuta del Papa )) invece 
di dire «ho sentito)). L'enigma, quando i fav Ila dubbio amente 
e eh il sen o è otto il v lame dell par le nasco o, come in Dante 
si truova là dov ei ragiona dell'angelo che con la spada gli segn' 
in fronte la M. la P. 62 • La contrarietà, chiamata <l ironia)), quando 
che otto le parole si contiene altro di qu l che le suonano, perché 
per ironia si chiama bianca un moro, piccolo un grande, brutto 
un formoso, e bellissimo un brutto . Et il Boccaccio nella novella 

[26] eli frate Cipolla: Il << È il vero ch'egli mi è d'un grand 'aiuto, p erciò 
che mai niun mi vuol co i di segreto parlar ch'egli non voglia 
la sua parte udire)) 51• La facezia, quando si muov a riso o che 
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argutamente i ri ponde; il Boccaccio: << ~les r sì, ma voi non 
grida te ' ho, ho' a quella di ier era; che se co ì gridato aveste, 

Ila averebbe così l 'altra coscia e l'altro pi' fuori mandato come 
hanno fatto queste» &t ; e di imiglianti rispo te n'è piena la sesta 

giornata, e delle quali Ciceron pienamente favella. La certitudine, 
quando che 'usan parole come on quelle 55 : 

e \'irgilio et Omero a\'e in vi_to 
Quel ole il qual veggio io con gl'occhi miei; 

il qual luogo 'espone << ché e i duoi sopra detti po ti ave in 

veduto Laura con gl'occhi miei, cioè con l'affezion con la quale 

io la veggio, arian posto ogni forza in lodar costei >>. La sentenza 
è quella ch'appartiene al viver morale : << n bel morir tutta la 

vita onora>>; <<Sua ventura ha ciascun dal dì che na ce>>. La parte 
per i l tutto, d'una co a favellando ch'abjjbracci e seco tiri il re- [27] 

stante 66 : 

Femina è co a mobil per natura, 

di tutte int ndendo. Inoltre restano molte figure le quali più 
a lungo, con più commodo et a miglior tempo ' edrete. Intanto 

vi b ascio le mani . 
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LL'lLLUSTRrssnro ET EcCELLE~nssn1o sr G:-.-ORE, 

SrGl'<ORE :-.rro os ERVA~DISSIMO, 

rL S. D. ERCOL E II D A EsTE, DucA Q u ARTO DI FERRARA . 

Io non dubita i punto, eccellentis imo ignor mio, che non [ r29] 

devesse percuotere la Didone mia allo scoglio al quale, per lo 

mal co tume a ltrui, percuoto no quasi tutte le composizioni degli 
uomini, non p ure men che mezzanamente dotti, come sono io , 

ma di molto p iù eccellenti . P erché sono alcuni i quali, s tando i 

·empre c n le mani a cintola, p en a no di acquistarsi nome e ere-
cere in fama se agguzzano i denti contra le opere altrui; e pas-

sano qu sti t ali tanto oltre che Il accusano Omero e Demostene, [r 3o 

Cic rone e Vergilio, ingegni più tosto divini che umani, i quali 
per le rare virtù loro h anno superata ogni invidia. E non vi man

cano anche di quelli che, e sendo di t orto e di confuso ingegno, 
pensano di saper ogni cosa e vogliono regolare, con la lor mala 
maniera di cri vere, ciò che a ltri face; prendendosi la confusione 

per diritta r gola, dicono ch'hanno la vera via di comporre . E 
ciò che non è simile al loro corrotto giudicio, biasimano conti

nuamente, cercando di p ersuadere ai pochi intendenti , col male 
officio di mordere gli altri, che sono dottissimi. )Jel numero di 

questi t a li , mi pare che sia colui del quale, per parte di \ o tra 
E ccellenzia, mi ha raaionato il Signore Bartolomeo Cavalcanti; 
però ch'egli mi ha riferito che, da poi che piacque a \~ostra E c-

cell nzia che io le leggessi la Didone alla presenza di tanti begli 
ingeani e nobili spiriti, non è mancato cotesto novo Momo di 

voler spegnere, con la sua maledicenza, quelle lodi che Vostra 

Ec cllenzia e quegli altri ignori diedero a questa tragedia. Né 
io, per rispond re alle obiezioni ch'egli ha fatte contra me, avrei 
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porta mano alla penna, parendomi ch'es nell ' istes o loro na

cimento se ne fos er mort , se non che e so ignor avalcanti 

[131] mi ha Il d tto he arà grato a lei che io non la ci co tui enz ri
sposta. Ho d liberato adunque, poiché vedo che co ì l'è a grado, 
di mo trare a questo morditore eh s'egli aves c n miglior giu

dicio e più maturamente con iderato quello eh fo se convenuto 

ad uomo che faccia profes ione di aper il tutt in ogni co a, 
come egli fa, non si contentando d ila profes ione che è la sua 

propria, non si sarebbe la ciato trapportare tanto oltre al d -
siderio di biasimare quello che è stato lodato da' migliori giudicii. 

Ora, venendo alle opposizioni fattemi, la prima è che arebbe 

meglio ch'io a essi composta que ta tragedia in pro a che in v r o. 
La seconda, che biasima Ari totile l 'introdurr e gli dèi nell tr -

g die. La terza, ch'è bia im vole dividere l favole apparten nti 
alla scena tragica in atti et in scene, perché ciò mai non fecero 

i Greci, da' quali si deono trarre le leggi e la v ra r gola di comporre 
lodevolmente favole tali, come gliele trass Aristotile. La quarta, 
che non loda il gran num ro degli interlocutori. La quinta, che 
i ragionamenti che fanno l p rsone di é sono fuori del decoro. 
La sesta, che non ho nella Didone mia qu ila imagine dell'Edipo 

[132] tiranno dalla quale ha tratti Aristotile i precetti, come dal ll la 
v ra idea della perf zione della trag dia. La se tima, che ella è 

troppo lunga nella rappresentazione. Le quali tutte cose veggo 
e re nate dalla poca intelligenza sua. 

Vegnendo adunque alle oppo izioni, dico alla prima che io 

non so come questo gran c nsore oglia che i compongan l 
tragedie in pro a, ggendo che non solamente Aristotele nella 
sua Poetica le vuol composte in verso, e mostra quali debbano 
e ere i ersi loro, ma che il mede imo si l gge in razio; e si v de 
oltre a ciò che i tragici tutti ci hanno date le lor tragedi in ver i. 
E quantunque egli dica che Monsignor Celio alcagnini è di que ta 
opinione, io (che molto spesso sono con questo dotti simo t 
eccellenti imo uomo e che di co tali ragioniamo ovente in
sieme) non l'ho mai ritrovato di qu sta pinione. ~ é vale qu l 
che questi dic , cioè che il Milite di Flauto tradotto n lla no tra 
lingua in pro a da lui 1 , può mo trare qual fos e l'opinione sua, 
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quando a tradurlo i mi e, intorno alle co e della cena, a vendolo 

egli tradotto in pro a e non in ver o. ~la . e non i p te se an~re 

da lui la ua opinione, io potrei dire eh iò fcc cali per non 

ere a,·ezzo a' , . r i vol ari, che come aJi nelle compo izioni 

latine, co ì in YCrs come in pro a, con !! t ende con l 'antichità, : 133] 

co. ì non è dii ttat.o de' vcr i vol ari: oltre che mi ha detto 

che quando il ignor padre di \"ostra E cccllenzia , igna re di ra ra 

feli ci ima memoria, gli commi e che que ta favola face c 

v lgare 1 er rappre. cntarla n 11 feste del arn , -ale, gli fu me

stieri di dar fuori le parti ad una ad una, come le ai , ·a t ra por

tando dalla latina linaua nella no ·tra. E que to a venne anch 

a l ianor Ario to nel tradurre l'Andria l Eunuco di T renzio, 

da esser rappresentata u qu ella m araviglio a scena eh per si-

mili rappre entazioni già av a fatta appar cchiare ua E ccel

lenzia p r la r appre. ntazionc della assaria del med 11110 rio-

sto 2 . P erché ancora che que ti avcs. e naturali sim a vena ne' ver i 

volgari e molto più felice he non l'avc, ·a ne' lat ini, non gli ba tò 

nondimeno il po o tempo che gli fu dat a tradurre q uelle favole 

in ver o . Per h' i versi non i putano né i gittano a tampa, 

ma vogliono in lunghezza di t emp molta con iderazione. l\la 

mo trò l 'Aria to qual fo e la mente ua intorno alle mat rie 

d Ua scen a nelle com die sue; perché endo elle prime u ci te 

in prosa, veduta egli la convenevolezza ch ' sse portava no eco 

in quella gui a , le rid us in v r i, parendogli h e punto no n si 

conv nis e a simili favole la pro a . Ji ome parve anch a l 1- [r 34] 

gnor Tri ino cb ' , Ila punto non convenis e alla tragedia, onde 

c mpose la sua Sofonisba in quella ma ni ra di ver i ch 'egli, prima 

d i ognun , diede conven voli simam nt alla se na, in luog del 

iambo ch'usano i Greci et i Latini n Ile cen . Però che parve a 

lui che la mede ima r agione portassero con loro que' versi, sciolti 

dalla obligazion delle rime, che portavano anche i senarii composti 

de' iamb i nella greca e nella la tina lingua, cioè che io sero imi

aliantis im i al parlare fam iglia re de ' nostri t empi e cadessero, 

come i ia mbi , dalla boe a d ' favellatori (ancora ch'es i non vi 

p n a sero) ne' omm uni raaionamenti. Ila opinione di qu e to 

eccellente tragico i acco tò il Ruscelli nella sua R osmonda 3 , che 
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u cì con molta loda e p o dopo la ojonisba . E credo eh anche 

nell'avenire vi si accost eranno tutti coloro che a tali composi
zioni i daranno e ne cerchera nno onore. E q ue to potr anche 

ba tare per ri pendere a quell 'altr che, per favorire la costui 

opinione, disse che la no tra lingua non have versi che alla scena 

si convenissero, e che perciò noi d vevamo comporre que t e fa-
ole in prosa. 

[135] Quanto alla introduzione d gli dèi che parlano nella tragedia, 

dico pri ll ma eh , pigliando que to soggetto da ergilio, ho 
t nuto quell'ordine in l garlo e n ello scioglierlo (quanto ha po
tuto la qualità del tempo e della rappre entazion ) ch' gli ha 

t nuto in menare a fine quella sua finta favola; né maggior nu
mero de dèi né minore vi ho po to ch' gli posto i abbia. Ma oltre 

a ciò è da on iderare che questo avenimento non poteva aver 
principio, es ndovi contrario il fato, se non p r maO'giore opera 

che umana, né poteva con decoro essere condotto a :fine senza 
commi ione di Giove, dal quale dipendeva quella fatale dispo
sizione. E p r convenevolissimam nte vi ono introdotte potenze 
uperiori, p er opera d ll quali quell'avenisse che nella Didone 
i conti ne. Né, a mio parere, dip ndendo il nodo d ella favola 

da que to maneggio di ino, come i vede in ergilio, potevasi 
acconciamente introdurre in cena se non col mezzo di quelle 

d ità dalle quali ella av a avuta la origine, le quali d ero prin-
[I36] cipio et accennassero il succe o . Il erché non poteva forza mor

tale cio fare, come bene giudicò ergilio. 
E ciò considerò molto convenevolmente Aristotele quando 

dis e che o ad aver notizia delle co e pa sate, delle quali non 
i pot a a r notizia per umana cognizione, od a predir le 

future, non i introduce a il dio e non convenevolmente. E vi 
si possono far venir qu te deità (se non mi inganno) senza l'aiuto 
della machina, pre uppon ndole e re in terra per questa cagione; 
come si vede venir Bacco nelle Bacchide, e n lle T roadi Nettuno, 
appresso Euripide. E edesi n li ' I one che Mercurio, all'u cir di 
Ione, si ritira nella selva dei la uri, il eh mo tra che in questi 
maneggi non è fuori del con en vole presupporre che gli iddii che 
vi hanno ad inrtevenire i ritrovino in terra, condo il bi ogno 
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o del nodo o della oluzione; il che forse non converrebbe em ll pre [ rJ;- : 

in poema eroico. Però che i migliori poeti fanno scendere i c lesti 
dèi dal cielo e gli infernali dalle parti inferiori; però che gli dèi 

v'introducano non determinatamente a legare od a sciogliere il 
nodo della favola, ma ccondo gli accidenti che occorrono, come 

u ano di fare i tragici qua ndo la favola il ricerca. E for e qui 
mirò ergilio quando fece comparire Yenere ad Enea nella elva 

in forma di cacciatrice, per dargli certezza della reina Didone e 
del regno d i Cartagine. E simile fu for e l'apparir che fece Pal-

lade in form a di fore tiera a Telemaco appre so di Omero. P erò 
Venerc e Pallade si presuppongono in t erra . Ia comunque 

sia la co a, non hanno bisogno i poeti eroici di machina n lla 
introd uzione degli dèi, p erò ch' ssi ono narratori e non rappre-

entatori . ~Ia quando a nche nelle tragedie avesse ad intervenire 

la machina per lo legame del nodo , io non l 'averei se no n per cosa 

convenevole, non e endo ciò fuore del costume dc' migliori poeti, 
come può agevolment cono cere chi i dà con giudizio a leggere 

ofocle et Euripide. E perché que ti dice che dà biasimo " risto

tele a chi u a nelle scene qu esta introduzione degli dèi, gli posso 

ri pondere che 'egli Il meglio non intende se gli auttori della sua [1 3 l 
professione che intenda in questa parte Aristotile, non sarebbe 
appresso Vo tra Eccellenzia nella riputazione in che egli è. Bia

sima ristotele nella scena la introduzione degli dèi che diano, 
solo per loro potenza e loro auttorità, la oluzione della favola. 
La qual oluzione dee venir dalla natura del soO'getto e dall'in

gegno del poeta, e quando manca que to e quello a ciò fare, e 
vi si introd uce la machina che porti lo dio che il fine v'imponga, 

come si v ede nella Ifigeni a nella taurìca ·regione e nell'Andromache, 

et in a ltre simili, e nel Filotette appre so di Sofocle, non merita 

ci ò punto di loda. E che questa fosse la mente di Ari totile si 
compr nde beni imo da quello in ch'egli accusa Euripide, dicendo 

che, a ncora ch' gli i possa addimandare sommament tragico e 
gli elia loda d'inO'egno amente legare il nodo delle favole , dice e 

le scioglie nondimeno alcuna volta inettamente; e ciò disse 
Ari t otile perché rifugge Euripide nella soluzione alla machina. 

Onde si v ede ch'egli non dannò la introduzione degli dèi ne' prin-
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cipii e nelle altre parti delle trag di , levat ne qu lla eh alla 
oluzion appartien , 

[139] dio; per la Il qual 

'ella si fa solo per lo intervenimen o del 

diede anche Marco Tullio alla debolezza 

dell'ingegno de' poeti la oluzione delle favole introdotta solamente 
per lo interv nimento d gli dèi, dic ndo nel primo Della natura 
divina, rivolgendo il ragionamento a << oi 1>: << Fate come fanno i 

poeti tragici ; perché non po ndo voi espii are il fin dell'ar
gom nto, ve n ricorret a Dio >> 4 • 

fa, ritornando ad ri totile, ' gli a ve co ì biasimato lo 
introdurre gli d i nel principio (come i vede in ofocle et in Euri
pide) , non a rebbe d tto ch' gli ing anosamente legasse, e non 

avrebbe (com ho detto) solamente bia imata la soluzione ma il 

principio anche le altre parti, vegg ndosi che nel l garle vi ono 
in molte introdotti gli dèi. Oltre a che, mi pare di poter dir ra

gionevolmente che, quando la soluzione ha neces ariamente bi-
ogno di dio, non solo non è inconvcni nt lo introdurlovi, ma 

sarebbe izio il trala iarlo; come n il' Ione fu con v n volmente 
introdotta Min rva p r far saper che Ione era nato di Appolline, 
onde si ciolse il nodo facilm nte, il qual avea ace nnato nel 
principio Mercurio. 

E p rché questo bello ingegno si ha voluto servir di Orazio 
in favor della sua opinione, mi pare di poter dire a Vostra Ec-

[14o] c llenzia ch' Il gli così male abbia in t so Orazio come male anche 
intese Ari totel . Perché quando Orazio dis e che non si introdu
ce se dio nelle tragedie, inte e com ha int so Aristotele, quanto 
alla oluzione della fa ola. E co ì mi redo io che si d bba e porre 

quel luogo d'Orazio 5 : 

N c Deu inter it ni i dignu vindi e nodu 
Affuerit. 

erché il dire << nisi dignus vindice nodus 1> manifestamente mo-
tra che non parlava del legare ma di ciogli re il nodo, perché 

la parola << index >> ha rispetto alle co e fatte, non a quelle che 
si deono fare . Onde si dice << vindex libertati >>, pre upponendo 
già la libertà, e << inde , iniuriae >>. E po to ch'io vi pote i ad-
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durre m lti luocrhi clel padre della eloquenza romana a que -to 

propo ·ito, io mi vocrlio contentare di due, dc' quali que to è n~lla 

sua R etorica: << onc · o peccato, difficile est ab eo qui peccatorum 
vindex e e clebet, ut igno ca . impetrare >>; que t'a ltro è nella 
epi tola ch'cali cri\·c a Bruto: <<. i vindex illiu - mali, auct r 

extitit alteriu 1> 6 . Quindi chiaram nte si v d che << auctor 1> in 
que to luogo ' delle co e ch e i hanno da fa re, e che << vind x» 

appartiene alle crià fatte. Et il medesim Ora zio di . . n ll'Ode 7 :Il 

.. . dubiisque r ctus, 
\'ind x aYarae fraucli s .. . 

E per' m i pare che male adduce. c crvi quella a ut orità d' raz1o 

u la spo izione di quel verso di \ 'crgilio nel princip io dell 'Eneide , 

cioè: << .:\1 u a mihi a usas me mora>>, etc., imperèJ eh non in te e 
Orazio, come abbiamo detto, d l p ri nc ipio, né pa rlb del poema 

roico ma delle traaedic. 
Ora, pas a ndo da quc ta obiezione a quella ch 'è intorno alla 

divi ·ione della tracredia in atti et in cne, confe o he i Gr 

que t o artificio n n u arono, perché mai la c na non rima neva 
òta appres o loro. P rché sempre vi era il coro, come oltre a 

l'auttorità di Ari totile si v de manife tamente nell favole greche 
che hanno uperata la in iuria del tempo. ~fa t engo certo che 

in quest a parte molto meglio vede sero i R omani [che i Grec i, 
imperò che non è punto veri imile che le grandi e ignorili per-

one vogliano trattare l az ioni di molta importanza, come sono 
quelle che v n gano nell tragedie , nella moltitudine dell cren i, 

quantunque famigliari. l a in imili negozii, ove i tratta o d l
l 'onore o del vitup rio, o della vita o della morte dell p er one 

grand i, hanno solamente con loro i sc llgrctari , i consiglieri e le ( q2) 

altr e per one prudenti c agae d lle quali e ·i i fid a no, et a co e 

t a li sono tate da loro elette e ben p . o da lor so li fav lla no 
delle co c importa nti . E non è anche verisimile con le a ltre p er-

sone di cor e n gli affanni lor , ne' loro ragionamenti apparte-
n nti a q uella azione, \·aglia no favella re di es i fra moltitudine 

di per one. E se i Gr ci non conobbero que to d coro, lo conobb ro 
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i Romani e epp ro dare alla rnae tà d Ile azioni reali le person , 
che in quel modo le maneggiassero, che si conveniva a tant 
mae ta. 

Ebbe veramente la nazion greca, in quella tà et in qu ' tempi, 
non pur questa imperi zione ma molte altre, le quali non cono-
ciut da' poeti nati e nutriti in que' costumi, le posero n ile 

composizioni loro eroiche e tragiche. La qual cosa cono cendo 
Marco Tullio, dis che ancora che la in zia fo se in abbondanza 
fra' Gr ci, e si vi erano tanto a ezzi che non si ritrova, in quanti 
autori ha la lingua gr ca, come si pos i nominare lo inetto. E 
quantunque Orazio dica che Om ro << nil molitur inepte >>, si dee 
ciò intend r non di tu a l'op ra ma d gli argomenti propo ti nel 

LB] principio d li su poe i e; il eh m o tra il er o che segue: Il << F r
tunam Priami cantabo, et nobile regnum >>, biasimato da lui, e 
quegli altri ch'egli lodò : 

Dic mihi mu a virum, aptae po t tempore Troiae, 
Qui mores hominum multorum idit t urbes. 

1a conobb egli che n Ila dispo izione di tutta l'opera eran 
cose da ess re poco lodate e degne di reprensione, ond diss : 
1 Quandoque bonu dormitat Homeru >>, et altrov : << Laudibu 
arguitur vini vinosus Homerus >> 9 • I quali versi mostrano ch'Omero 
alcuna volta non considerava quel eh conveniva alla maestà 
delle azioni ch'egli avea per le mani. Della qual cosa io potr i 
addurre qui molti essempi, e non vole si schivare il tedio che 
apporta la troppa lunghezza, specialmente off rendo i es i da e 
te i a chi legge con giudizio l'uno e l'altro poema. 

vendo adunque i poeti romani, o vogliam dire latini, avuto 
riguardo alla mae tà d ile p rsone nelle loro poe ie introdott , 
usarono altri modi et altre maniere più convenevoli e più atte 
al v risimile che non furono le greche. E que ta fu una delle pri
miere cagioni eh li dispone ero a lasciare di atto in atto la scena 
vòta. E perciò non volsero che ste e di continuo il coro in cena, 
sì perché (come abbiam detto) ciò non conveniva alla azione, ì 

144] perché il vedere ivi molte frate stare una Il moltitudine di p r-
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one, come è quella d l coro, muta enza ncce ità, occupa re 

la ena, arreca noia e fa tidio agli p etta t ri; come gli le a rreca 

a nch e il vedere tutta,·ia la scena piena d i favella t ori , onde non 

abbia no ma i riposo gli occhi né gli or echi loro. E ciò , i è vcdut 

m a nife t a m nte nella comedia poco ha rappre enta t a, che per 

e ·cr i p rolunaato uno dcal i a tti per lo pazio di un 'ora e più, 

quantunque non vi fo e co a overchia, venne a tanto odio ciò 

agli petta t ori che bi ognò finire la fa ,·ola a \·anti il fine 10 . E però 

avendo i Rom ani la mae tà sempre per g uid a, ci ' ch e col ero 

d a ' Greci e dall 'alt re na zioni , ridu ero e i empre a vie eli mag

giore p rfezione, come clima tra . t e rreo nella fine del ettimo 

libro. E ciò fecero anch nella cena, a ll 'orna mento et a l decoro 

d ella qua le po ro tanta diligenza quanta i legge in Livio . E 

i c mpr nde in ~Iarco Tulli , p r le lodi ch 'egli d à agli istrioni, 

e comici e tragici, c a ' poe ti i t es i. P arve ad unque a que ' ara n 

giu dici, i quali l cos a vute a ltronde a ffin a \·ano p eia colla !or 

diligenza, che la scena di a tto in atto d ve e rimaner vòt a , 

i cono cesse in questa guisa la d i tinzione d eali atti, e si d -e 

di a tto in atto ricreazion all 'a nirn Il degli ·pettatori colla m u ica [q sJ 

o vero con qualche intermedio, come vogliono alcuni che intermed io 

fo e la satira nelle tragedie (la qual co a non credo io, per le 

ragioni che ho addotte ulla po tica di Orazio 11 , ove egli di ciò 

ragiona). E di qu i avenne ch'Orazio ci di se che la fa , ·ola non 

deveva avere né più n é meno di cinque atti. E prima di lui Ci

cerone, ove egli tratta delle lodi della v cchiezza (il q ua le non 

senza cagione di e che v ro era che i L atini aveano tolte molt 

cose d a ' Greci, ma ch' ' le a vevan o ridott e a miglior forma), 

la iò scritto che dee cercare l 'istrione, nel rappr entare la fa vola , 

ch'egli ia lodato in eia cuno atto 12 . E contra Verre, ragionando 

per m tafora allora, di : << qual'è che dubitasse qua l doves e 

e ere co tui nel quarto atto della sua mah·agità? 1> 13 • P otrei ad

durre a ltri luoghi, e di Cicerone e d 'altri , ma non voglio e ere 

più lungo d el convenevole in cosa da sé chiara. 

eagendosi pecialmente eneca, che ci h a solo lasciat o la 

ingiuria de' tempi, il qual , qu a ntunque t ogliesse molti argomenti 

d elle sue tragedie da' Grec i, ridu e egli nondimeno la azione a 
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quella lodevole forma che già aveva introdotta l'u o romano nella 

[r46) rappresentazione. E perciò i veggono le u Il tragedie divise in 

atti et in scene, et i cori, quando non favellano come istrione, 
eparati di uno in uno dalle altre parti de' favellatori; il che ci 

può mo trare che tali anche fo ero le altre de' poeti romani. E o

nato, eccellente interprete delle comedie di Terenzio e diligente 
servatore dell'antichità, dà l'ordine di cono cere la di isione 

d gli atti, e ciò di e che è quando rimane la cena uota, ci è 
nza alcuno i trione 14 . Ma, p r p rre la co a sotto gli occhi ma

nifesta, a o tra Eccellenzia che i reverendi imi Cardinali al
viati e Ravenna voll ro la terza volta vedere la rappr entazione 

d lla mia Orbecche, tratti dalla p r uasione del Greco che è al 
rvigio del r verendi imo alviati, vollero che si rvas e il 

modo gr co 15 . Il qual venn loro tanto a noia che non i potrebbe 
dire quanto il biasimarono ; e o tra Ecc llenzia ne può render 

te tim nio p r la r elazione che gliene ferono le lor Signorie . Alle 
quali piacque che la eguente dominica ella di novo si rappre-

ntasse secondo l'usanza prima, e ne rimasero sodi fatte, et in-
ieme con es To tra Eccell nzia, che mi fe' favore di ritrovar i 

co i a l'ultima come ra stata alla prima rappre ntazion . 
Conchiudendo adunque que ta parte, dico che quand que ti 

[ 1 47] non i voglia a que ll tare, n é all'u o accettato né alle ragioni ad
d tte né alla prova fatta, io lascerò ch'egli, quando si cono c rà 

da tanto che gli ba ti lo ing gno t il sap r a comporr tragedie, 
gua l'uso greco; et io non mi p ntirò mai in questa parte di 

aver eauito il romano, conformandomi con Orazio, che de' o

mani di e che aveano la ciate le v stigia gr che e che n aveano 
riportato non picciolo onore. Oltre a che, que to modo di rap
pre ntazione è accettato non pur in tutte l parti d ll ' Italia, 
ma nella Europa tutta, ove si rappresentano favole in scena. 
E l'Orbecche, rappre ntata novamente in Parma da qu ' grandi 

giudiciosi signori e da qu ila onorata ccademia 16 , ha dato 
chiaro t timonio quanto loro sia piaciuto vederla n ila forma 
nella quale io l'ho composta e fat a rappre entare; come quegli 
che doppo tanti secoli ho rino ato l'uso dello spettacolo delle 
tragedie, il quale era poco meno che andato in oblivione. hé, 
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a ncora che il Tri ino sia tato primo di tutti a comporre lode

vole tragedia in que ta lingua, non fu però introdotta in scena 

la ua Sofonisba. E mi do agevolmente a cr dere che, poi che 
otto il favore e sotto l 'autorità di \ To tra Eccellenzia si è comin-

iato a conoscere quanto ia Il più degna la rappresentazione delle [14 J 

o e reali che delle umili e ba e, vedremo i ba si ingegni più 

dilettar i di quelle che di que te. 

Ora, ritornando alla Didone, che doppo l'Orbecche è nata, 

,·oglio credere che, t ncndo ella quella i te sa forma ch'ebbe 

l'Orbecche, quantunque con meno terribile spettacolo , quando pia

cerà a Vo t ra Eccellenzia ch'ella si scuopra in cena (poiché per 

piacere a le i io la compo i di favola an tica) non arà ella meno 

grata nel uo gen re ( iami lecito co ì dire) agli pcttatori che ia 

s tata l'Orbecche . 

Ma lasciando il ragionare di ciò e pa ando alla quarta op

posizion , la quale è intorno al numero degli interlocutori, 

vede manifestamente che non è certo e determinato il num ero 

loro nelle tragedie antiche. P erché alcuna ve ne ha ei, alcuna 

sette ; vi se ne veggono t a llora otto e nove e tallora dieci e und ci; 

né vi mancano di quelle che ne hanno dodeci e tredici. La qual 

cosa mi ha dato indicio che t anti passino es ere gl'interlocutori 

quanti b astano a condurre di parte in p arte, magnificamente, 

la favola al fine senza confusione. E mi on t anto più confirmato 

in questa opinione qua nto v ggio che gli antichi che hanno dato 

il loro giudicio sulle trag die gre /l che loda no molto qu elle che [149) 

portano con e so loro maggior numero di persone. N é senza ca

gione, p er quanto a me ne paia; perché le azioni reali sono di 

gran maneggio, e vi int rvengono persone inaolari di varie con

dizioni, tanto p er la par te di chi p a tisce quanto di chi è cagione 

dell'azione, la quale non i condus e a l fine se non con interve

nimento di gran discorsi. E però a me pare che il numero dell 

persone introdotte rappresenti in gran parte la reale mae tà del

l' a zione, pur che i sia introdotto questo numero di persone giu

diciosam ente, e specia lmente quando v'intervengono re di diverse 

nazioni i quali vi abbiano le corti loro. So ch'ha veduto Vostra 

Eccellenzia, nel tempo dell 'illustri imo ignore suo padre, quanto 

JI 
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riuscì infelice quella comedia che fu rappr entata olamente con 

cinque interlocutori, e con quanta malagevolezza (quantunque 

l'argomento fo e piacevole) ella i potè condurre al fine, rima
n ndo infa tiditi gli spettatori dall'av r s mpre le med ime per-

one negli occhi e nelli orecchi. E questo parve strano nelle 
comedie, ove entrano solamente azioni popolaresche di non 

[rso] molta importanza, quanto disdirebbe gli nelle rappres ntazio li ni 
reali, e specialment n ' tempi nostri in cui i veggono · le corti 
d ' gran principi copio di moltitudine di nobili ima g nte. P rò, 
pure che gli istrioni non vi siano introdotti oziosi e non faciano 

confusione, ma portino con ssi loro le parti e gli effetti a loro 
con enevoli, riuscirà sempr più magnifica e più grata nel ma

neggio della scena la copia, che la povertà delle per one. é vale 
la ragione ch' gli adduce dell'Edipo tiranno, sì p rché Aristotile 
non adduce quella favola p r cagione del numero delle persone 

ma solamente per la qualità del nodo e della soluzione dell'ar
gomento, si perché, se quella tragedia av se devuto pre crivere 
il numero a tutte le altre, non si vederebbe nelle antiche tragedie 
minore il numero in alcuna et in alcuna maggiore. E questo mag
gior numero tanto più con iene nella Didone quanto vi entra il 

maneggio di due reali persone di diver e nazioni, le quali avevano 
le lor corti di per one degne del grado che tenevano. Ma s nza 
tante ragioni vederassi vera la oppo izione di costui quando la 
Didone farà mostra di sé in cena, e s'egli i ritroverà fra gli spet
tatori, non dubbito punto che non gli debbano dolere gli occhi, 

[rsr ] come interviene agli invidiosi del ben e d ll'o ll nore altrui. 
Quanto a quello ch'egli oppone alle per one che ragionano 

da sé, non so altro che dirmi se non con l'es ere egli allevato 
cresciuto nella qualità dello stato in che egli è nato, non gli lascia 
veder quello che alle p rsone grandi si convenga. Ma lasciando stare 
che simili ragionamenti si ritrovino nelle latine e nelle greche 
tragedie, e che e ciò conviene nelle comedie dee tanto maggior
mente convenire nelle materie tragiche, ove entrano maneggi della 
importanza che detto abbiamo, e endo egli continuamente (come 
egli è) con o tra Eccellenzia, nella quale (siarni lecito dire il 
vero) riluce la mae tà non pure di gran uca ma di sommo R , 
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potrebbe pur v dere con che maniera ella da sé di corra le co e 
gravi e di molto mom nto. E se bene lla non manda fuori parol 
ignificanti le facende signorili ch' ila fra sé discorre, non resta 

mica perciò ch'ella non ragioni entro a é, e con la ua omma 

prudenza non vada cegliendo quello eh far i debba nell'oc
correnze dello stato e nella vicendevole mutazione delle co e 
umane. E l'auttore che vuole introdurre qu t a ignoril imagin 

di discorso e di pen am nto, la fa piegare nella cena con parole 

degne della per ona e del soggetto ch'egli JJ ha per le mani. [152] 

E la opposizione, che fa costui, che n n è veri imil che fac
ciano ragionare nel publico i re delle cose ch'c si vanno da sé 

soli fra é di correndo, tanto sciocca ch'io arro i co a ri pon
dergli veramente. e qu e ta ua opposizione vale se, non biso

gna rebbe anche introdurre nella cena r agionamenti de re né di 

reine co' segretari loro co' loro consiglieri e con altri loro fami
gliari ; perché niuno de' detti ragionamenti si fa nel publico, e 

pure s'introducono n lle scene. Ma , povero ch ' gli è, non i avede 

egli che quantunque la cena rappre enti una città, non si con i

dera ella nondimeno in tali ragionam nti altrirnente che se essi 

si facessero nelle piu segrete e più riposte tanze de' ignori? 
E perciò s'introducono nella cena in quello istesso modo che se 

favellassero nell camere loro, perché così ri erca la rappresen
tazione. E que to parlare di sé olo mi pare apportar tanto di 
gravità reale all'azione che il trala ciarlo sia più t o to vizio che 

no. E ciò fu tanto approvato dall'uso romano che vi furono molto 
frequenti e nelle co medie e nelle tragedie. Et il poterono essi 

fare acconciamente come quei che secondo il bisogno della rap
presentazione introdu evano a parte a Il parte le persone nella [153] 

scena. Onde solamente quelle vi i ritrovavano (come facciamo 

ancor noi n e ' tempi no tri) che o sole od accompagnate favel
lavano, rimanendo tutta ia il coro fuori della scena e non quando 

egli era introdotto inter1ocutore e divideva l 'uno dagli altri atti. 
E non o come gli, a confirmazione di questa sua opinione, ad

duca che gli spettatori gli odono pur favei1are; p er hé devrebbe 

egli alm n conoscere che gli spettatori non sono in considerazione 
agli istrioni, ma che ragionano come foss ro nelle proprie case 
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e ne' luoghi particolari ove occorr se loro ragionare de' negozii 
loro. 

E perché que to è tanto da sé manifesto che l'allargarsi in 
ragionarne è soverchio, mi volgerò a rispondere alla esta accusa 
ch'egli mi ha data, cioè che la Didone non è simile all'Edipo ti
ranno. E ciò gli concedo io senza questionare quanto alla materia, 
imperò che il soggetto dell'Edipo tiranno è tal che un simile non 
fu mai prima, né ora è, né sarà for e mai. E Ari totile si se l e 
questa favola come p r Idea del compor tragico, fece egli ciò con 
quel giudizio ch'egli ha usato in tutte le altre sue composizioni; 
perché questa materia è veramente fra le altre singolar . E chi 

[154] fu l'autore di favola tale mostrò enza alcun dubbio Il una solenne 
acutezza d'ingegno, perché la favola gentilmente da sé si lega e 
si scioglie. E ritrovò Sofocle la materia talmente disposta, e poca 
fatica ebbe nel ridurla in tragedia, e solo gli bisognò ornarla di 
parole degne del oggetto. Ma se vogliamo noi con iderare il giu
dizio di questo morditore, debbiamo dire che tutte le tragedie 
che sono state composte innanzi e dopo i l'Edipo tiranno non 
vagliano nulla, imperò che niuna ve ne ha che, quanto al soggetto, 
sia imile a quella. E quando tutte le altre greche e latine ab
biano ad essere per questa cagione da nulla, io non mi voglio 
v rgognare che anche questa mia e le altre che conporr' io (per 
comissione di Vostra Eccellenzia o per desiderio ch'io abbia di 
giovare in questa parte agli uomini dell' tà e della lingua nostra, 
quanto meglio saprò e potrò) corrano con loro una i tessa fortuna. 

Ma se il desiderio ch'ha costui di contradirrni non gli appan
nasse gli occhi della mente, potrebbe egli veder manifesto quello 
che si offeri ce a tutti i giudiziosi, cioè che quantunque Aristotile 
istima e molto l'Edipo, non fe' nondimeno i poco conto delle 
altre che non si ervis e anche di loro nel dare gli ordini e le leggi 
di comporre le materie tragiche lodevolmente. Confes arò io adun-

(rssJ que, enza esser ponto Il celato, che la Didone in quanto alla ma
teria è diversa dall'Edipo tiranno. Ma non voglio già concedere 
che nelle parti che alla tragedia convengono e nell'artificio ella 
non sia tale quale è l'Edipo, quanto ha potuto portarne il soggetto 
tratto da ergilio che io ho auto per le mani. E se for e in qualche 
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parte mi on partito dalle r gole che dà ri totile per conformarmi 
co' costumi de' tempi nostri, l'ho io fatto coll'essempio degli 

antichi. Perché si vede eh altrimente diede il principio alle sue 
favole Euripide che ofocle, e con altro modo di po ero le loro 

favole i R omani (come poco ha dicemo) che i Greci. Et olt re a 
ciò lo mi ha conce o il mede imo Ari totile, il quale non vieta 

punto, quando ciò richiede o luogo o tempo o la qualità delle 
cose eh sono in maneggio, il p artirei a lqu anto da quell 'arte ch 'egli 

ha ridotta sotto i precetti che dati ci ha. 
E quanto all 'ultima opposiz ione, io non gli voglio ri spondere 

altr o se non che tale h a voluto o tra E ccellenzi a ch'ella sia cam

p o ta, che pigli almeno lo pazio di ei or , par ndole h campo i

zione di qu e ta maniera non debba rappresentar i in minor spazio 
di t empo; e ch 'io conforma ndomi col giudicio di lei , par ndomi 

che non enza molta ragione ella sia venuta in questo pensiero, 
tal l'h o campo [[ ta qua l l'è piaciuto ch'io la componga e quali [156) 

forse deYrebbono ere que te campo izioni gravi, per lo molto 

apparecchio che si fa nella loro rappresentazione, e di scena e 

di abiti e di altre cose alla real mae tà appartenenti. 
Questo è quello, ccellentis imo ignor mio, che mi è venuto 

m mente, non dirò di aggiung re alle ragioni dette da Vostra 
Eccellenzia contra quello che mi ha opposto que to mio aver aria, 

perché bast ava abondevolm nte quello che mi ha d etto il igna re 
Cavalcanti ch 'ella desse con eloquenza non minore d Ila ua J

gnorile auttorità, ma per mostrarlemi ubidiente non meno in 
questa cosa che le mi ia mostrato in qualunque altra che le 1a 

piacci uto di commandarmi. Il fa re la tragedia dell'argomento che 
ci p orgono gli avenimenti di Cleopatra e di 1arco Antonio suo 
marito (alla qual cosa, oltre la comi sione che m e ne diede Vo

stra Eccellenzia, mi ha anche ora per nome di lei sollecitato il 
ignare Cav alcanti) mi si off rto, alla prima vista, cosa tanto 

grave e fa tico a, p er la maestà delle per on che v' intervengono, 
che n e ono rima o spaventato; parendomi ciò peso non dalle 

mie braccia (pure non es endo co a alcuna t anto da sé malage-

vole ch e, imponendola mi ostra E ccellenzia, non vi ponga ogni 
ingegno et ogni forza per condurla [[ a fine in sodisfazione di lei). [157] 
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Io cercherò in ciò di vincere me mede mo per comporne, quanto 
meglio potrò e aprò, la tragedia; e vi porrò ogni industria perché 
ella possi occupare n lla rappresentazione le sei ore che desidera 
Vostra Eccellenzia. Il che farò anche nell'altre ch'ella vuole ch'io 
componga secondo le correnti occasioni, poiché le piace che questa 
grave rappresentazione tanto oltre si estenda . Ma se forse tar
darò più nel compor la Cleopatra che non ho fatto nel comporre 
le altre due, accusine (prego Vostra Eccellenzia) non dirò la fa
tica ch'ora Ini sopra tà delle publiche lezioni di filosofia 17 , ma 
il gran maneggio che porta questo real soggetto con esso lui, 
non la volontà mia prontissima a sempre servirla. 

Le bacio ben riverentemente la signori! mano, et umili i
mamente nella sua buona grazia mi raccomando. Prego nostro 
Signore Iddio che li dia piena contentezza di tutti i suoi alti e 
nobili de iderii . M.D.XLIII. 

Uinili simo e devoti simo servitore 

GIOVANBATTISTA GIRALDI CINTIO 
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Certa osa è che quanto è qui produtto 

Si g nera e corrompe e muta e varia, 

O tutto o in pa r te; e ch'è l'uomo n l mondo 

Di libero volere, e ch'è in su arbitrio, 

5 0Ye mealio gli par pi gar la mente. 

E p erciò crede ora il poeta no tro 

he ì f rme non sian l leggi po te 

A le tragedie che non gli sia dato 

scir fu or d l prescritto in q ua l he parte, 

1 0 P er ubidire a chi comandar puote 

E servire a l 'età, agli spettatori 

E a la materia, non più tocca ina nzi 

O da po ta antico o da mod rno . 

Et egli tien per cosa più eh certa 

r 5 he 'ora fu sser qui i poeti a ntichi , 

2 0 

:25 

Cercheri a n sodisfare a questi t empi, 

' spet tatori , a la m ateria nova. 

E che ia ver eh va rin qu te leggi, 

edesi che più volte i Greci i te i 

i sono d ai primi ordini partiti, 

Et i Romani, ancor ch'av s er presi 

Il m odo di componerle da' Greci, 

La ciaro a dietro le vestigia areche Il 
E s i diero a comporle come l 'uso 

D ei fatti lor, dei lor tempi chiedeva, 

Come chiaro ha mostrato il enu ino. 

Dunque ha voluto ora il poeta nostro 

In que ta nova fa vola s rvirsi 

Di quel che l ' uso e l'e tà nostra chiede 

[ì] 

( l 
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3o (Quanto p rò dicevole gli è parso) 

Per sodi fare a chi sodi far deve. 

Né t emuto ha il garrir di molti e molti 

Invidi spirti, onde non venne unquanco 

osa ond 'altri pote apparir nulla ; 

3 ~ E, come can che di nascosto pr nda, 

Dànno di mor o alle critture altrui . 

e adunque in qualche parte egli ha voluto 

Usar se stesso, uscir de l 'uso antico, 

Come ch'egli mi faccia comparire 

4o Prima eh quanti o n nella tragedia, 

Stimato egli ha che questa età il ricerchi, 

Oltra la novità de la tragedia 

Pur t esté nata. Ma veder mi pare 

Che di voi molti hanno turbato il ciglio 

45 Al nome sol d e la tragedia, come 

50 

Non aveste ad udir altro che pianto . 

Ma state lieti, ch'av rà fin lieto 

Quel ch'oggi qui averrà ; che co ì tri to 

Augurio non ha seco la tragedia 

Ch'esser non po a anche felice il fin 

Tal è l'fon d 'Euripide e l'Oreste, Il 
Elena e Alceste, con l'Ifigenie , 

Et alcune altre che tacendo io pas o. 

Ma se pur vi spiace se ch' ila nome 

~5 A v esse di tragedia, a piacer vo tro 

La potete chiamar tragicomedia 

(Poi ch'usa nome tal la nostra lingua), 

Dal fin eh' ella ha conforme a la co media, 

Dopo i travagli, d 'allegrezza pieno. 

Vedrete adunque in questa nostra Altile 

(Che così questa favola è nomata 
Da la reina travagliata in essa) 

Quanta incon tanza è ne l 'umane cose; 

E che per mal oprar mai non gioisce 

65 Un animo malvagio, e che conviene 
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(Oppongavi i pur, quanto sa puote, 

Froda o inganno mortai. per impedirlo) 
Ch'av nga quel ch'è tatui to in Cielo 
Dal u premo ~l tor che il tutto rcaae 

70 Con quella ua ineffabil provid nza. 
E , perché nel v der questo uccesso 

R eale men di commodo n'abbiate, 
Né uopo vi ia lontano ir da la vo tra 

Città felice al par di qualunque altra 

73 Che da prudente, valoro o, e aagio 
ignor ia retta, per venirvi in 1na 

Ove il succ o vien de la tragedia, 
Vi ha qua c n arte occulta oggi il poeta 

Condutta, per gra n mari et erti monti, 
o La città di Damasco in iria illu tr , 

Anzi de real di tutto il regno. 

Eccola. pettatori , ecco le stanze 

Reali et i palagi alti e superbi 
Di que' ignori ch'oggi comparire 

5 Vedrete qui, per darvi alto diletto . 
Or piaccia vi di dar !or grata udienza; 

E se sentite alc un pur che riprenda 

Il poeta, che fatto comparire 
Abbia me fuor di quel co tume antico, 

90 Né lo possa n q uetar le ragion dette 

(Ché non vi mancan quei che son sì fermi 
Ne le ntenze lor che sprezzan l 'altre 

O che non sanno mai movere il piede 
e nol ripongon ne l 'altrui vestigia). 

95 Dite lor voi, a cui servigio io sono 

Or qua venuto, che per voi comparso 
Son pria degli altri; ma ch'a loro or esce 

Il re Lamano, e fia con que to modo 
Insieme sodisfatto a loro e a voi. 

49 1 
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EXPLIC TIO EOR }1 0~1:\1 ì\1 Q l: AE 
AD A TYRA I PERTL E?\'"T 

Nunc dicamu, d fine, on gme, materia, utilita te a tyrae, et [z6] 

inscriptione quam secutus videtur Horatius ; ac primum de fine : 
nam, o p er pecto, origo quali fu erit, et quando, facile cogno

scemus. Eum habet fìnem atyra sibi propo itum quem tota poe-
SlS t r eliquae omnes ipsiu part (cum et ipsa pars it) : i est 
imitari , nequ e tamen quidvis, sed actione tantum humanas. In 

actionibu autem humanis quoniam alia commiserabilia, alia hor
ribilia, alia ridicola un t et su bturpicula , neces e e t di ver arum 

rerum e e imitationem. d de his dicemus po t a, cum de ma
t eria loquemur. 

Imita tio tribu modis fit, p'J6[Lé;), À6' <p , &p;1.ovL~ , aut tribus 
imul iunctis, aut singulis et binis separatim. H acc v ro omnia 

quomodo fìant satis patct: nam d claravit copiose Aristoteles 
in libro Poetices 1 , atque ad poeticen adeo imitatio pertinet ut 
ip iu forma vere dici debeat; qua sublata, ne ipsa quidem poetice 

dici pote t. am eorum poemata qui non imitantur, non poe
mata, non imitationes, sed narrationes potius quaedam sunt. Me
trum enim non est quod quisquam putet tantam in h ac facultate 

vim habere, ut poetam ab bi torico distinguat: nam praeterquam 
quod et oratores et hi torici suas quasdam habent mensura qui

bu ora tionem dirnetiuntur, Livii quoque et Salustii, H erodoti 
et Thucydidis hi toria carmine potcst complecti, et tamen erit 
nihilorninus historia. 

Id autem, quo m axime et vere inter se differunt poesis et 
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historia, SI quis quaerat, facile di erim: hi toria res xponit ut 
ge tae fuerunt, poesi vero ut geri potuis e vid ntur. Quamvis 
t historico lic t hoc aliquando efficere, non tam n in rebus ges

ti aeque ac in dicti : nam res ae tae immutari non debent, alia
qui vera non esset narratio. d dieta ab hi torico quamvis longe 
diver o modo effingi ac narrari po unt: quod in concionibus 
f cit Thucydides apud Gra cos, et alii omnes apud Latinos, ut 
Livius et reliqui. nde non immerito ob hanc cau am Cicero lib. Il 
De oratore hi toriam concludit oratorum artificio 2 ; quoniam vero 
poe is ita exponit res ut geri potuis e videntur, considerat magis 
universal , ut quid cuique conveniat facere ac dicere. nde exis
tit illud -rò rpbrov in quo omnia ornamenta unt poetarum. 
Hi toria autem particulare sectatur semp r, ut quid g sserit 1-
cibiades, Themistocle , amillus, Fabius. Ex his ero omnibus iam 
sati patet fìnem poetices facultatis e se imitari actiones humanas, 
satyra quoque cum particula sit poetices, t ipsum hunc habuis e 
fìncm olim propo itum, quod paulo post apertius demonstrabimus. 

[2 7] i Il imitatur satyra, sicuti patet, irnitatur et ip a actiones hu-
manas; atque x iis non omnes d aliquas tantum, d quibus 
po tea dic mu , cum de materia eiu in qua v rsatur loquamur. 

ed et diverso modo imitatur ac caeterae imitatrices po sis, q uod 
ut facilius intelligatur sciendum est - sicuti te tatur Athenaeus 
lib . XIIII, ubi de terum altationibu loquitur - n-o("'f)ow 

aut es e O"X"'IJV~x"Ì)v aut Àup~x"Ì)v 3 . Lyricen quae harmoniam et 
rhythmum habebat, non autem sermonem. Ea tres continet pe

cie : n-upp(:x_"'f)v, yu!Lvora~s~x~v, Ù7top:x.·'l!La.-~x~v. 

Pyrrhica saltatio fuit ad sonum facta, magna cum corporis 
mobilitate, ab armatis aliquando hominibus o tentata, a tque ideo 
b llica; in ea se plurimum exercebant Cretenses, ut testatur etiam 

trabo 4 ; a Curetibu primum inventa, qui cum armorum magno 
sonitu eam saltarant, ne vagientis Iovis vocem exaudiret 
vorax pater aturnu , icuti explicat Callimacbus in suis Hym
nis 6 ; unde et iidem Corybantes dicti. rufLV07t0(~0tX"ÌJ a pueris 
nudis fìebat, multa cum venu tate et corporis decoro motu ac 
piane gravi . 'Tn-op:x."'fJfL<X.'r~x"Ì) altatio erat alde 7ta.~yv~w8"'f)c; et ridi
cula 6 • Atque haec de lyrice et eius partibus. 
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cenicam vero, quae t harmoniam et rhythmum et ermo
n m habebat, et in c na agebatur, unde etiam nomen accepit . 

Eius tres pecies su n t: -rpcxytx:~, X:Wf.LtX:~ , crcxn.>ptx~. Tpaytx~ corres
p ndet gymnopaedicae: nam eu m luctuo a re imitetur, et mag

na , habet etiam ip a -rò ~rxp•'.! x:~t crsf.Lv6v . Comica corre pondet 
ùrrop;("l)f.LCX":tKjj: nam et ip a catct ioci ac illu ionibu . atyrica 
corre pondet pyrrhìchae: nam utraque fiebat magna eu m mobi

litate. 
atyricam vero hanc rccitalionem et saltationem crediderim 

ego omnium earum qu as xposui antiquis imam e e ac prius 
inventam. Id ìp um vero te tatu r ristotel in lib. P oetices cum 
ait fabula paulat im ad iustam maanitudinem provectas ab exì

guis, et ideo exclu a fui e atyras quod br vem quandam conti

n ret imitationem et actioncm 7
• Unde non satis probo id quod 

a seri t in _m Succisivis lectionibus Franci eu Floridus meus . 

Ait enim a comoedia iluxi e atyram, cum a atyra paulatim 
sit de entum ad comoediam, icuti patet x co Aristotelis loco. 

Brevia quaedam fuisse po mata satyra , et interponi consuevisse 

in tragoediis demonstrat Horatiu quoque in Poetice 9 . 

Accedit huc quod ati con tat po ticam primum exerceri 

solitam, ut idem affirmat, ex t emporariìs metri et num ri , atque 
ut qui que diversas re imitari coepit, ita in multas partes di tri
butam fui e poetic n . ed convitii primum fieri imitatio coepit, 

qu emadmodum et hymni laudum: nam Uf.Lvoypcxcp[cxv omnium anti
qui simam esse credi potest. De laudibus a agebat deorum, sed 

Ùf.Lvoypcxcp[cx vix quicquam in e imitationis habebat, praeter eam 
quae dithyrambice continebatur, metrum tantum . nde H omeri 
hymni, Orphei, Callimachi et reliq uorum; Horatii a liquot apud nos 

et Catulli. Poetae enim hymnos /1 conscribebant qui inter sacrifi.- [2 

candum concinerentur a chori puerorum et puellarum, icuti 
te tatur Horatius in Epistolarum libro II, eu m ai t 10 : 

32 

Disceret un de prece , vatem ni musa dedi t? 

Poscit opem chorus, et praesentia numina en tit, 
Coele tes implorat aquas, docta prece blandus, 
Avertit morbo , metuenda pericula pellit, 
Impetrat et pacem, et locupl tem frugibu annum. 
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Excepta igitur hymnographia, convitiosum po ma primum 
omnium prodiit; atque cum multa convitiosorum poematum spe
cies sint, omnium antiquissima est at rica. T statur hoc Ari to
teles in lib. Poetices, cum ait senarium ex octonario sibi fecis e 
fabulas metrum (nam hoc utebantur priu , cum atyrica magi 
et saltatoria esset poesis), convitia primum iambis agitare coep

tum, unde la:f.L~L~erv << maledicere >> est apud Graeco et « con
vitiari >> u. Maledic ndi vero hanc consuetudinem ac licentiam 
antiquissimam fuis e inter rusticos asserit Horatiu quoque in 
Epistolis 12, cum ai t: 

Agricola pri ci, fortes parvoque beati 
Condita post frumenta levante tempore fe to 
Corpus et ipsum animum pe fini dura ferentem ... 

Fescenina per hunc inventa licentia morem 
Ver ibus alternis opprobria ru tica fudit. 

Atque haec sane origo fuit convitio i poemati , rustica ac 
villica. Post, res ut venu tius ageretur ac maiore cum ri u atque 
imitatione, introductae sunt satyrorum personae. Causam vero 
huius exi timarim hanc fui e: satyros, fauno , silenos, priapo 
scimus ab antiquitate existimato m diam quandam naturam 
habere inter deos et homines. Unde testatur icephorus in Por
phyrium, a Platonicis in definitione hominis additum: 'discipli
nae capax' 13 • Quod hominum videtur es e proprium in primis, 
et separa t eorum naturam a natura satyrorum, faunorum, et huius
modi deorum. Haec ita existimarunt Platonici. 

Horum deorum forma sylvestris erat ac plane ridicula. Unde 
scimus custodem hortorum, Priapum, tam magnam segetem vete
ribus poetis latinis dedisse iocorum, qui priapeio continentur 
carmine. Sic enim e t prorsus existimandum; ut Romae hi tem
poribus videmus ad Marforii statuam multa affigi a multis ab-
cena ac maledicta carmina 14 , ita in horti M coenati olim fac

tum a poeti div r i . E t apud Ath naeum 15 illud ita prolatum: 
rroÀÒ a:tcrx(wv cnÀ1)vwv -.wv /;v crcx-rupLxo'Lç. Item apud Xenophontem 
in Convivio 16 : vi) òt' d rroÀÙ Twv O'LÀ1)VÙ>V -.wv /;v acx-rupLxo'Lç cxtcrxLcr-
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-roe; &v d ·fJv. Hunc locum in Ada"iis u1 advertit Erasmus 17, 

sed non vid tur intellexi e; sic enim vertit : << i omnium sileno
rum qui inter satyro sunt turpi simu fu ero >>. Nam €v crcx-rupt

xot:ç cum dixit Xenophon, intellexit << actus atyricos >>; debe-
bat igitur ic verti: << i omnium ilenorum qui in actus atyrico 
a poeti introduci solent fuero turpissimus >>. Nam satyri et sileni 
div r arum unt inter se formarum dii, t omnes ub diver is 

per oni in satyricam scenam prodibant a ltaturi , icut po tea 

demonstrabi ll mu , cum de per onis satyricis ex Polluc l quemur. [29] 

Sed redeo ad rem. ileni deformes erant, dii agrestes ac petulci. 
Idem legimus dc faunis; Horatius 1 : <<Fauni nympharum. fugien

tum amator >>. a yri quoque capripedes dii sylvestre ac la civi . 
Unde apud Theocritum 19 ille atyri cus vocatur qua i << petul-

cus >> ac << lascivus >> . 

Quae itum inter doctos de atyris, an e ent in rerum natura. 
Lucretius, doctissimus poeta, lib. multi probat rationibus 
centauros et similes animantum formas fabulosa esse, quoniam 
eorum, ut ille ait 2o, 

. . . di cordia membra videmu : 
Quae neque flore cunt pariter nec robora sumunt 
Corporibus, n eque profìciun t aetate enecta 

ec simili Venere ardescun t, nec moribus uni 
Conveniunt, neque sunt eadem iucunda per artu 

Plinius tamen eos esse affirmat 21 , et videri in Indorum monti

bus- id est in r egione Caradulorum: <<Animai est pernici imum, 
quadrupe , tum etiam recte currens, humana effigie; et propter 

velo itatem non, nisi aegri ac senio confecti, satyri capiuntur >>. 

Parum me mover t Plinius ad hoc credendum: nam, dum suum 
librum ex veterum lectione confecit, non tam sedulus fuit m re

bus diiudicandis quam adscribendis et aggregandis. 
ed certius te timonium a:ffert de satyris Plutarchu in Vita 

L. Syllae 22 • Ait enim apud Apolloniam olim, dum dormiret, cap
tum satyrum et adductum ad L. Syllam; qui cum conaretur eli

cere vocem, locutum quidem illum, sed confuse et cum sonitu 
hinnientis equi simili, et hirci balantis; ea autem fuisse figura qua 
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olent effingi a culptoribus et pictoribus. Ego sane in antiquis 
numismatis multo spectavi facie humana et corpore u que ad 
umbilicum, reliqua ex parte equo similes, et caudam quinam 
habentes, pede caprino , caput cornigerum, barbam et eam qui
dem exiguam t modice prolixam e m dia et inferiore mandibu
lae parte propendentem, ultu plane p tulco ac lascivienti. 

Huiu cemodi igitur deorum sub p rsonis et habitu veteres 
satyrica agebant po mata cum altatione, icuti ego opinor, du
plici de causa: primum, ut ab agresti cu ltu talem recitationem or
tu m habuis e ignifìcarent, deinde, q uod poema illud, mordax, 
la civum ac ridiculum, sub lasciva petulcorum deorum p rsona 
optime ac maxime convenienter recitari po se videbant. am, 
ut inquit Athenaeus 23, -rd: crrL-ruptxd: È: (J.cpCLv(~oucrL -rò Ì.ÀCLpÒv. L. v ro 
Syllam scimu apud Romanos huiusmodi satyricis ioci d lec
tatum; nam librum de ea re con cri p i t, et domi multo homine 
aluit qnÀoyeÀw-rw;, cptÀocrxw(J.(.LOVrLç, 7trLtyv t~(.LOVrLç, vel si alio lib t 
quopiam nomine appellare. Appellabatur autem ab antiquis sa y
rica saltatio cr(x.Lwtç, vel a Sicinno, inventore ba rbaro, vel ut 
alii scripserunt, Cr tensi: nam reten e altatione plurimum de
lectabantur. Alii non a icinno dictam, sed 7trLpd: -rò crde:cr8rLt vel 

Ò ' JJ. • l ò - l ,.. , ,, rL7t xtv·f)cre:wç, •1v ot cra.-rupot pxo v-rCLt -rrLxu-rrLTIJV oucrrLv, o ' rLP e:xe:t 

mx8oç 1)8è: -Yj 6px1Jcrtç, 8tò oùoè: &vCLouve:t. on tabat autem olim ex 
choris saltatio et recitatio satyrica, icuti et -rprLyoc-~ antiquitus. 
H aec e Ath naeo. 

[3o] Nunc dicamus de personis satyrici . Iuliu Il Pollux lib. quarto 
ait 24 : <JCL'ruptX.Ò: OÈ: 7tp6<JW7trL, <JcX-rupoç 7tOÀtÒç, <JcX-rupoç ye:ve:tWV, 

cr&-rupoç &y éve:toç, crtÀ1)vÒç, 7trL7t7tocr(À1Jvoç, id est: << Satyrus canescens. 
Satyrus adultu et pube cen . atyru impubis. ilenus. Pappo
silenus >>. T~v t8€CLv erat 81)pLOoécr-re:poç aliis. Sic sese habebant 
satyricae per onae. De hac re etiam ita meminit iony ius Hali
carnasseus libro II Historiae romanae 25, his verbi : oì. -rwv crrL-ru

ptcr•wv È:n-6(.L7tE:VOV xopot -rljv ÈÀÀ1)VLX~V d8ocpopoùv-re:ç <JLX.LWLV. (J'/.E:UCLt OÈ: 
CLÙ-roi:ç -jj<JCLV, -roi:ç (.LÈ:V dç <JLÀ1)VOIJç dx.CLcr0dcrt (.LCLÀÀW-rOt XL'rWVe:ç, 00!; 

evLOt xop-rCL(ouç X.CLÀOU<Jt , X.CLL m:pt 6ÀCLLCL È:x 7trLV-rÒç &v0ouç, --roi:ç 8.:: dç 
crCL..Upouç n-e:pt~W(.LrL'rrL xrLt 8opCLt --rp&ywv x.CLt 6p06--rptxe:ç è:n-t TCLLç xe:cprL

ÀCLÌ:ç Cj)WXCLL. 
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Comicae aliquando personae iis a imilabantur in antiqua co
moedia quo carpebant, et aliquanto e iam e:ÀoL6Te:pov ; tanta 
rat apud v tere maledicendi impunita . Et quomam ncce e 

t malcdicentiam satyricam aliquid habere in quod suum illud 
atrum viru ffundat, habet et illa materiem sibi subiectam in 
qua versatur. Et quoniam sub imitationem omn cadunt actio

nes humanae, ub hanc quoque neces e est aliquas contineri. 
Imitatur atyra, at cum ioco et risu. Commi erabilia non excì

tant risum , sed potiu luctum; et miseros non ridemu , sed com
rniseramur. Non iaitur satyrae ha c unt, at tragoediae. Itidem 
horribilia t quae huiu cemodi .... -am terrorem incutiunt haec, 

non ri um movent. Ridicula igitur ad saty.Tam pertinent et comoe

diam; nam ambae ridicula tractant , at diverso modo, icuti patet. 
Ridemu autem ca quae in e turpitudinem habent et vitii 

speciem, non tamcn uno modo turpia un t accipi nda: nam alia 

risu, alia odio digna unt. In irri ione contemptu est potius quam 
odium; in odio nulla irrisio sed reprehensio curo everitate. Utr a 

qu e tractat satyricus poeta: naro in pervell ndis et reprehenden
dis hominum vitiis versatur. Eorum autem alia in se turpitudinem 

habent dignam odio, alia dignam risu. 
Huiu modi igitur hab t sibi materiem subiectam satyra. Ridet 

enim et pervellìt ambitiosos, avaros, ingrato , prodigos, periuro , 

rapace , adulteros, adulatores, loquace , stoliclos, amatores, inep
tos, irreligiosos, parriciclas, deside , inertes, parasitos, et qui 
huiusmodi sunt. Hinc Iuvenali in Satyra prima sic ait 26 : 

Cur tamen hoc potius libeat decurrere campo 
Per quem magn us equos Aurunca fl xit alumnus, 

i vacet et placidi rationem admittitis, edam. 
Cum tener uxorem ducat pado, Maevia Thuscum 
Figat aprum t nuda ten at venabula mamma. 
Patritio omne opibu cum provocet unu 

et quac sequuntur: 

Difficile es t satyram non scribere, 
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etiam Per ius 21: 

Ah Roma e qui non ? Ah i fa di cere; sed fas 
Tunc cum ad caniciem et nostrum illud vivere triste 
A pexi, et facimu nucibu quaecunque relicti . 

Item in alìis locis ut videre est. Horatiu quoque multis in locis, 
sicuti notum e t . 

H omìne autem qui in hoc poemati genere versetur, opu 
est versuto, callido, sagaci, acuto, di erto - addo etiam bono et 

[31] probo, qui cum optime alio l! rum vitia perspiciat, ipse tamen ta
lem ineat vitae rationem quae a nullo iure reprehendi po sit. 
Cel ritatem quoque ingenii magnam requirit hoc poematis g nus 
ac menti alacritatem. Non enim nisi cpLÀoyéÀw-w; et cp~ÀocrxwfL

fLO'IIe:ç homines recte in hoc ver antur genere scribendi, qualem 
narrant veteres Amasin regem fuisse, et L. Syllam, quales Phae -
tios narra t Athenaeus fuis e 28, qui usque a pueritia ese iocis 
ac comrnatis effingendis ac proferendis usque adeo assuefacie
bant ut, cum eos aliquando suae hilaritati et naturae poenituis
set crederentque eam veluti pest em ex ira deorum iniectarn, ad 
oraculum Apollinis accederent, sanari cupientes et r edigi ad seve
ritatem, neque tamen id assequi potuerint, u que adeo a t eneris 
annis eorum animi huiusmodi natura , ingenita una cum aetate, 
creverat: contingebat autem eo ob talem assuetudinem aepe 
e:Ùx<1(pwç iocari et &rwcpf:léyye:cr8<1~. 

Neque vero ab oratoribus quoque est aliena ratio ha c omnis 
et disciplina iocandi ac reprehendendi : nam saepe in iis dicaci
tates esse oportet ad refellendos ad ersarios. Id tamen oratores 
faciunt 7tcfpe:pyo'll Oòou; poetae vero satyrici id tanquam peculiare 
habent, et in eo toti sunt. Maledicendi v ro hanc licentiam non 
tantum sibi poetae sumpserunt, sed etiam philo ophi, neque boni 
tantum sed plerunque etiam ma li, neque vitia solum pervellendi 
gratia et carpendi, ed etiam (quod detestandum est ma ·ime) 
cau a virtuti delendae ac extinguendae gloriae optimorum ac 
insignium virorum. Id autem non ni i ab exulceratis animis e t 
factum et subdoli . 

Socratem, sanctissimum virum, maledictis suis violare m ercede 
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conductus non dubita it Ari tophanes. Epicuri la us, qui ummum 

bonum semper in voluptate posuit quae virtute profici citur, 

improbitate nonnullorum ( icuti te tatur Laertius) 29 u que adeo 

ob curata fuit ut omnes eum crediderint de nefand a et turpi volup

tate corpori locutum. Eo vitio etiam non parum laborasse cre

ditur Ae chines ocraticu : nam et ritobulum , Critoni filium, 

et T ele antem et Tela ugem et Hipponicum, Calliae filium, asper

rrmi maledicti e t in ectatus, quin au us etiam omn 1omcas 

foemina appellare !..LOLXcf3a.ç et xzp3a.À~a.ç. Anti thenes quoque, 

philosophus, misere di cidit Alcibiadem suis convitiis, neque Alci

biadem tantum sed, alio in libro qui iloÀL-rLxÒç in cribebatur, 

omnes Atheniensium qui unquam fui sent 31)!-La.ywyouç. Arche

lau Gorgiam rhetorem, quin et Platonem nonnulli aus1 unt 
Zcf6wva. vocare so . 

on defu erunt alii qui divcrsam ab his ineuntes r ationem, 

non obtrectandi studio sed potius corrigendi corrupto mores, 

maledicentia utebantur probitatis ac sanctitatis pienissima: qua-

lis Socrates, qui improbos ea de causa in se irritavi t; quales Me

nippus e t Diogenes, Cynici (nam hic ideo se << canem >> appellari 

dicebat quod hominum vitia morderet ac pervelleret) 31 ; qualis 

Democritus, qui ineptias, tultitiam, rniseriamque hominum sem

per ridere solitus era t; qualis alter H eracletus, ab eo longe dissi

mili , qui Il cum videret hornines a virtute transversos agi et alia [32 

ornnia sectari, eorum deflebat calamitatem. 

Poetae quoque tum comici, tum satyrici, - alù quidem, uti 

opinor , quod eo vitio maledicendi laborarent, alii ut utilitati 

hominum consuler ent et vitia corrigerent - id genus tudiorum 

secuti sunt. l\lagna certe cornicorum pars qui antiquam tracta

runt comoediam, in bonos et sanctos viros maledicta vibrarunt. 

Unde non immerito Flato eos de sua republica vult eiici, tanquam 

perniciosissimos homines, qui, ut ait Cicero, « virtuti nervos omnes 

liderent >> 32 . Plutarchus, vir prudentissimus, in eo libello in quo 

confert 1enandrum cum Aristophane 33
, quam merito, Dii boni, 

ob hoc ipsum illum huic praeferendum putat! 

Quod siquis causam exquirat cur poetae hoc potissimum stu

dii genus quod est in maledicendo positum secuti fuerint, proba-
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bilem ego mihi videor eiu rei pos e rationem afferre: poeta nul
lus st, ut praeclare ait Cicero, << qui quam se quenquam melior m 
arbitretur )) 34 ; neque ullum e t bominum genu uod ibi ma i 
placeat. Atque baec, sicuti puto, maxima ex parte causa est ip o
rum maledicentiae et obtrectationi ; qui enim se bonum c n et, 
alios deterior , maledicat aliis n cesse st, et uum curo probet 
studium, aliorum vivendi rationem improbet. 

Adde quod qui dicendo et agendo multum e con equi po se 
vident, iniuriam p rferre diutius (ut sapienter e t ab Aristotele 
in Rhetorica dictum) 35 non po unt, s d quamprimum ulcisci 
cupiunt. Nam si inopes es ent in dicendo, reconciliationem po
tius expeterent quarn ultionem. Unde eo in primis homines vide
rnus esse iniuriis et contumeliis e po itos, qui n que opibus n que 

loqu ntia neque ulla alia re muniti, satis ese tueri p ssunt. 
Hinc minaces idea esse poetas. atullu 86 • 

A t non effugies meo i ambo . 

Horatius libro Sermonum secundo, satyra prima 37 : 

... Sed hic tylu baud petet ultro 
Quenquam animantem, et me veluti eu todi t ensi 

agina tectu , quem cur di tringere coner 
Tutus ab infesti latronibu ? O pater et rex 
Iuppiter, ut pereat positum rubigine telum. 
N c qui quam noceat cupido mihi pacis! a t ille 
Qui me commorit (melius non tangere, clamo) , 
Flebit, et insignis tota cantabitur urbe. 

Hinc praeclare est a P latone d ictum: << Poetam ne ti bi reddas 
infestum; nihil enim aliud est quarn cicadam ala tenere* 38 • ogi 
ad silentium nunquam po unt, et ideo procliviore ad maledi
cendum sunt quod aeternitatem sui nominis habem: animo com
prehensam, perantque sua scripta ab omnibus lectum ac proba
tum iri. Unde Horatius 39 : 

Exegi monimentum aere p r nnius ... 
Quod non imber edax; non aquilo irnpotens. 
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Quod i qui oppor tu ne atyrica hac utatu r mal d icentia ncque 
quempiam Il per iniuriam !ace at, maunam neces e e t ex ea re [33] 

utilitatem capi; nam more depravati et inveterati qui facile 

(ut ait icer o) 40 exui non po unt, saep ob aliorum obtrcctationi 

metum immutan tur in rncliu ; attentiu quc pro e qui que \"itat ea 
quae ab aliis reprehendi in aliquo videt, atque tudet ~e ad virtu
tem conformare paulatirnque effinuere. Ea ra io impulit Plutar

chum ut d icerct maximam saep ab inimicis utilitate capi ac for-
ta a liq uando maiorcm quam ab am ici , qui saepc ad no t ra 

cenni " ent v itia icquc ca fovent q uasi v irt u te es. nt. dde q uod 
opportu na maled icentia non patitur ut c h minum animu 

u lt ra mortalitatem efferat ibique p lu 1u to placeat, q ua i a b 
amni par te in tege r ac bene cul tu . 

r aumento nobis se huius rei pote t quod Yetcres ne deo 

quidem suo 1\lomo carere volu runt. E rat enim l\Iomu , ut tcsta
tur H e iodus in T heogonia 4 1 , d us Kocte matr e et Somno pa tr 

procreatus; huiu dei m erat nihil ager ed aliorum facta r -
preh en d re, et oblimis oculis int ueri , ac summa cum audacia 

carp re . 1w!J.oç graec v itupera tio dicit ur. D e o meminit Aristo
t el s in libro III De partibu s animalium 4 ~: a i t nim illum naturam 

accusa e quod bobu cornu a in ca pit , non in pcctore, collocas-
et. Momu , cum iudex fui et electus, ut t e tatur Lucianus in 

dia l go ;r~pl -rwv cdptcr~wv 43 , int r opera a 1iner a, Neptuno et 

Vulca no fabrefact a - nam illa domum, ille t aurum, hic hom inem 
composuera t - in Vulcani opere, id est homine, r eprehendit quod 

n on fenestr a tu m eff cis. et pectu , innu ens homini fraudes mul
t as s e ac d ifficiles per pectu . In \ en re repr hendit Momus 
n ih il praeter sandalium n im ium strepen . d bune allusit Cicero, 

Ad A tt icum libro quinto 44 : « ut etiam Lìgurino Momo satisfaciam >>. 

Hic era t ille d eus 1omus q ui inter d os versari dictus est olim 
ab a ntiquis v olen t ibus o t ndere adula tione nihil e e p rnitio-
ius, r eprehen ione opportuna n ihil u t iliu . 

R eliq uum est ut agamu de in criptione quam secutus est 

H oratius; nam non << atyras >> sed << sermones >> inscripsit. Acron, 
H ora tii non contemnendus interpres, id eo sat yras ab Horatio ser

m onurn nomine app.ellatas a it, quod humili usus sit in illis ac 
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remisso dicendi genere 45 . Ioannes Britannicu , sermones ideo ap
pellatos et epistolas ab Horatio, quod haec ad absente , illi ad 
praesentes 411 • Merae nu ae. Franci eu Floridu meu in libro 
suarum Lectionum succisivarum tertio satis Britannicum illusit, 
idem quoque Acronis sententiam confirmare conatus est. Eam 
sequatur qui vol t, nam satis est proba. Ego tamen primum addu
bito an genuina sit haec ab Horatio apposita in criptio, su picor
que ab aliquo effictam v l ex eo quod Horatius alibi ait 47 : 

. . . ne c ermo ne go mallem 
Repentes per humum quam re componere gesta , 

cum alibi i p e Horatius ocet satyras: 

Sunt quibus in satyra idear nimis acer et ultra. Il 

[34] Utcunque tamen sit (in hoc enim magnopere non pugno) 
e to quod <<sermone >> fuerint ab Horatio appellati. Exquiramus 
igitur aliam etiam, i possumus, probabilem causam huius inscrip
tionis. ic autem opinor, imo piane affirmo: vetus fui t mos saty
ras in scenam producere eo, quo superius expositum est, modo, 
ut a choris et personi satyrorum recitarentur. Eum morem sub
latum de medio crediderim post inventam comoediam, cum 
tamen adhuc poetae maledicentiam exercerent suam. Eiusmodi 
mordax poema satyrarum nomine appellarunt quod persimile foret 
satyris antiquis. Horatio nomen id non placuit satis, quod videret 
iam non o modo scribi a poeti aut recitari satyras, sed tantum 
mordacitatem in eo relictam p emate, formam vero recitandi ac 
altandi sublatam; ideo, affirmarim « sermones >>, non << satyras » 

appellasse, quod ita reprehendat et pervellat corruptos homi
num more qua i secum loqu ns et enarrans aliorum peccata. 
Hoc ego ita existimo sese ha bere ; alii hoc viderint diligentius. 

criptores satyrarum apud Latinos connumerantur hi: Luci
lius, Varro, Horatiu , luvenali , P rsiu . De alii nunc silebo : 
de Varrone tantum illud dicam, politissime suspicari nos posse 
eum tale poema con crip i se, tum ex multiplici eius eruditione, 
tum ex nonnullis qua sparsim citantur a Nonio Marcello, ubi et 
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in criptiones quales iuerint sat)Tarum, tum graecas tum latina , 
facile per picias 48 . Dieta illa e' atyri \ arronis bella sunt ac 

lepida: << Habet quiddam ~ÀXuo"mcòv pro incialis formosula uxor )>: 

et illud: ~ Cum hic rapo umbram quoque pei divorasset)); et 
illud: << Vulpinare modo et concur a qualibet )>; illud quoque: 
<< Propter phagones ficedulam pinguem aut turdum nisi volan
tem non video )); itidem: <<et hoc intere t inter Epicurum et 

ganeones no tros, qui bus modulus est vitae culina 1>; itidem: 
<< nunc emunt tro suli nardo nitidi vulgo, talento attico equum )) . 
Ex quibus facile per picias qu am lepide carp erit Varro suae 
aetatis homines. 

FrNIS 



EOR M OMNIUM QUAE AD METRO UM ET ART IFICI M 
CRIBENDI EPIGRAMM TI SPE TANT EXPLICATIO 

Ex ARISTOTELIS LIBRO E POETICA MAG A EX PARTE DESUMPTA. 

[35] Inter tot poematum genera st et illud quod epigrammata 
continet. e quorum artificio necesse st ut pauca dicamus, 
consideremu que primum ad quam poeseos partem spectent, 
deinde exponamus quali sit ipsorum mat eri s, quidque in iis 
scrib ndi aut sequendum aut fugiendum. 

Poematum genera haec ferme connumerantur a veteribus: tra
goedia, comoedia, epopoeia, dith rambica, legurn poe is. Grandia 
sunt haec poemata; sed brevia satyra et quam appellavit Hora
tius << epi tolam l>, et Statius << sylvarn >>. Horum omnium parti
ticulam quandam valde e iguam existimaverim esse epigramma; 
nam sicuti comoedia aut tragoedia una particula est epopoeiae 
grandioris poernatis - ducitur enim ex uno illius episodio, ut 
sati patet et aperte declarat Ari toteles in Poetice 1 - ita quoque 
epigrammata multa ducuntur e una particula comoediae aut 
tragoediae - ad o ut aliqui iure app ilare possit ipsum epi
gramma particularn uniu alicuius particulae comoediae, tra
goediae et aliorum poematum. 

n vero contineat imitationem, siquis qua rat, r e pondeo ali
quando quidem in epigramma te irnitationem inesse aliquarn; ali
quando ero non e se, s d simplic m tanturn narrationem. Imita 
tio e t in ilio epigramma te Ca tuili 2 : 

Acmen ptim.itl suos amores 
Tenens in grernio, " Mea " inquit " Acme, 



DE EPI G RAYl MATE 

Ni te perdite amo atque amare porro 
Omn sum a--idue paratu anno ... » 

509 

I n ilio null a e t im ita b o : << hommoda dice ba t ... ». I n ilio implex 
e t imita tio, eu a llocutio potiu ~ quaedam: 

:\I el! i to oculos tuos, I uvenci, 
iqui rne sinat U'ique ba iare. 

Origo quidem epigramm a tis qu a lis fu erit, rp um nomen de

m on t ra t : nam in cri ptiones eo fi ebant modo aut in clypei a ut 
in n a vibu aut in sepulcri . Quale illud apud P a usani am 3 : 

Touç Oupouç 6 MoÀocrcrò~ ' I -wv(ò~ òwpov ' AO&v~ 

iluppoç àTt'Ò 8pcxcrÉWV È:Y pÉf.LCXCJE\1 rcxÀCXTiiV 

ITi v'cx TÒv 'Av-ny6vou xcr.8<:),wv crTpccTÒv, o.J f.LÉ ·ex 8cr.ù!-Lcx , 

l Xf.L'f)TCXÌ X CCÌ VÙI , wç Tt'tXpoç , - tcodocxt. 

Quale illud a tulli 4 : 

Phaselus ille, quem vide ti , ho p ites ... 

Quale ill ud Ennii • : 

spicite, o ci ves, -c ni · Ennii imagini formam. 

In criptione autem hae fere non excedebant ad ummum qua

ternos v rsu . . 
1ateries , -ero q ua lis apta it ad epigrammata conficienda, 

con iderandu m. ::\a m sicut i materie comica, quae ridicula con
tinet t hum ilia , non est apta ad tragoediam neque tragica ad 
comoediam, ita quoque par est epiar amma ti suam qua ndam pe
culiarem a ~ igna re m ateriem. Ma teries epigramm a tum multiplex 

es t: n am eu m si t p articula quacda m exigua singulorum generum 

poetice facultati , nunc huiu nunc illiu , piane necesse es t ut 
qualis in singuli generibus fu erit materies, talis quoque sit in 

epigrammat e. Hinc fì.t ut tam multa a tque inter se v alde diversa 
cernan t ur epigrammate perbelle tractari. 
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Atque ut huius ententiae no trae, quae multis iure optimo 
nova videri possit, probabilem aliquam rationern afferamu , 
necesse est ut singillatim ac diligenter, quoad eius fieri pot st, 
ita tamen ut ne longiores simu , hoc in omnibus aut aliquibus 
saltem generibus poematum consideremus. Quatenus partium 
trago diae particula est pigramma, primum materie convenit 
cum tragoedia; ab ea enim desumi t, quod est ipsiu proprium. 

Tragoediae quidem pr prium est tractare res serias quae in 
se multum doloris et commi erationi habeant, neque parum adrni
rationi , sicuti copio e explicat Ari toteles in Poetice. Dolor m 
afferunt omnia atrocia, ut erb ra, vulnera, caedes; commise
rationem afferunt eadem ip a , si viro immerenti accidant, aut 
i inter con anguin o , utpote inter matrem et filium, vel inter 

fratres. Admirabilia unt fortuita, ut Argis statua Mityi collapsa 
eum peremit qui Mityum p remerat. Recipiunt nim haec omnia 
pulcherrima descriptiones. Multo magi admiranda sunt quando 
praeter opinionem fuerit aliud ex alio dependens, quod cern re 
e t in Oedi podis vita. 

H aec omnia aptis ima unt ad epigramma; hinc tam multa 
extant epigrammata apud Graeco in heroa , Eteoclem, Poly
nicen, Prot silaum, H ectorem, Achillem, Aiacem , Priamum t 
alios iusmodi. Apud Latino vero tum antiquos, tum recentio
res, qui elegantissime in hoc genere versati sunt: in Portiam, 
Bruti coniugem, in Pompeium, in Caesarem, in Catonem, Lucre
tiam, Verginiam, caevolam. Decreveram hic apponere exempla 
aliquot, sed quia non nimi videbatur necessarium, ne prolixior 
essem, praet rmisi . A tragoedia etiam videri possunt desumpta 
epigrammata quae de morte alicuius scribuntur, et << epulcralia,. 
appellari possunt. 

Quatenus vero partium comoediae particula quaedam est epi-
[37] gramma, Il inde quoque desumit materiem suamque facit. Est 

quidem, ut ait Aristoteles in libro Poetices 6 , << imitatio deteriorum, 
neque tamen in omni itiorum genere, quanquam ridiculum a 
turpi profici citur. llidiculum enim aliquo pacto peccatum t, 
et turpitudo sine dolore >>. H aec ili . 

In comoedia igitur illa quae « v tus >> appellatur, profitebantur 
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ve teres poetae impune se unumqu emque ri dere po se ac nomma 
tim reprehendere adducereque in ludibrium et contemptum, pa
t facto aiiquo ip iu v itio. H aec tota materies convitiosa et ridi
cula e t etiam epigrammatum; nam in his poetae aliena detegun t 

ridentque v itia et errata cum lepore et fe tivitate non pauca, adeo 
ut a liquando ne nomina quidem sileant per onarum, aliquando 
t am en immutent, quod se feci se t estatur l\Iart iali in una ex 

m epistoli 77 . Leget per e unusquisquc et , me etiam tacente 
ac praet ermitten te exempla, animadvertet in atullo, in Martiale 

et a lìis qui pigrammata scrip erunt. 

In maledicendo vero et ridendo aliena p eccata m ulto opus 
est lepore t ale; nam qui id parum apte faciunt multi unt, 

ex r centioribu prae ertim qui bibliothecas referserunt suorum 
epigrammatum voluminibu . Lepide ridet Catullus Rufi maleo

lentia m ub alis, et Gellii oris foetidum halitum ; pulcherrime illu 

dit Quintiae statura m ni mis Jongam, et L e biam suam lauda t; 
falsi sime carpit Aufilenam, Ca ar em , .:\1a murram . Martiali quo

que apte multis in locis, sed plerunq u m iocis fri get . Bellum 
est illud Martialis lib. \ I 9 in oracinum, l pidum illud in Cili

cem fu rem . In eodem libro fai um illud d Gellia. Frigere mihi 
videtur idem libro primo, cum scri bit ad Fidentium et ad P o -

thumum; non nimium leporis h abet quod scribitur ad Mari a
num lib. II . Friget quod in taurum cribitur libro eodem, et ad 

Gargilianum lib . V et in Candidum libro eodem. Ac ne singula 
r e cen eam, poterit quilibet per e haec facillime diiudicare qui 
veterem illam Romanorum urbanitatem degustarit - erat enim 

fere Domìtiani imperii t emporibus abolita, quod in urbem multa 
esset infu a p eregrinitas. 

Praeterquam quod vetus comoedia in maledicendo multum 
oper ae ponebat, lascivis quoque vocibu ac petulci erat referta, 
quae ipsa con uetudo etiam ad epigrammata transiit. Nam saepe 

videre est iis contineri res obscenas, ac lasciviae cuiusdam piane 

mimicae plenas ; quod ipsum cognosci potest apud Catullum et 
Martialem, adeo saepe ut una haec p tissimum videatur e se epi
grammatum materies, quae piane eadem e t cum comica. Neque 

ulla in r e epigramma differt a comoedia praeterquam forma et 
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ratione tractandarum rerum : illa enim fusiu ac p r collocutio
nem, hoc autem breviu atque implici quadarn narratione. 

c piane eadem videtur es e ratio pra ceptionum in epigram
matis scribendis, guae a v t eribus et a ic rone prae rtim, lib. II 
De oratore, de salibu oratoriis tradita fuit, uno autem hoc xcepto, 
qu d Cic ro mimicos iocos interdicit oratoribu 10• In caeteri epi
grammatum criptore orat ribus pares unt; in o etiam (nam 
mimica ip os non dedecent) superiore . Quare non inutil fu rit 

[3 J t tam Il illam artem, guam conatu st icero d e alibu orato
ru tradere, epigrammata olentibu crib re in promptu hab re. 

ed cum fac tiarum duo sint genera, alterurn aequabiliter 
in mni ermone fusum, alterum peracutum et breve, illaque a 
v t ribu uperior cavillatio, haec alt ra dicacitas nominetur, hanc 
eg exi timo non tantum propriam e oratori , ed etiam eius 
qui epigrammata cribit. acetiarum alia in verbo, aliae in r e 
po itae sunt; illarum priorum loco septem icero as ignat; harum 
po teriorum loco duos et viginti, quo ego hic omne apposuis
sem, sed quia illinc facile p ti pos unt, sati putavi, i id subinnue
rim huc pectare. Iam ati , opinor, dernon tratum est partim 
e tragoedia, partim ex comoedia vetere duci pigrammata. Quod 
i patet, iam caetera multo faciliu d monstrabuntur. 

om dia quoque guae << nova )) dieta fuit, huic g neri magnam 
ubministrat materiem; quamvis enim mordax et dicax n n sit, 

habet tam n in e rmoni festivitatem, p m, metum, suspicio
nem, levitatem, gravitatem, animorum di irrùlitudin m, amorem , 
de iderium, dissimulationem, subitam laetitiam, in peratum in
c mmodum, misericordiam, fortunae commutation m, t alia 
innumerabilia quae apte epigrammate compr hendi pos unt. ma
t eria enim in primi venatur is qui pigrammata cripturus est, 
inve tigatque qual s int illiu perturbatione omnes, quo horninem 
imp llant, quo retrahant, quid uadeant, a quo r ocent. E 
qua investigatione magnam ibi rerum sylvam parat ad id poe
matis genu . 

Haec facile animadvert t aliqui e e ven s1ma , s1 guae a 
atullo ex hoc aff ctionum genere deducta et scripta sunt obs r

varit 11 • !bi enim maxime e cellit, ibi plurimum nitoris h abet et 
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elegantiae, ut in epìarammate ad iU\·encium: << 0 qui fio culus e ... >> 

et ad eundem : << :\Iellito... culos tuo , IU\·enci >>, et ad I p ithyllam: 
<< Amabo, mea dulci: Ip ~ ithylla >>. Itidem ad Iuvencium: <<:::\'e

mone in tanto ... >> et ad . eip um : << Odi t am ... >>. Itidem de L -
bia: «L bia mi dicit ... •> et ad IU\·e ncium rur u : << ubripui tibi, 

dum Judi ~ ... >> et ad . cip um: << iqua r ecordanti ... >> . .:\Ia rtialìs li

bro primo in epigramma ad Flaccum: 12 
<< i quis forte mihi ... *· 

itid m ad Diaclumenum : << Ba ia da nobi ... •>, et eodem libro de 
morte Eutychi: << Fle te ncfa ve t ru m ... >> . Et in Afrum li b. IX: 

<< Dantem vina tuum ... >>. Itidem lib. XI ad Romam et D indi
mum: << Uncti. fal iferi .. . >>. 

Exepopoeiaquoque aliquid sumit pigramma, laudationes inpri
mi in ign ium ,·irorumaut urbium , ftuviorum, portu um et fon tium. 

Qu ale e t illud Catuli i ad .iceronem 13
: << D iscrtiss ime ... :\fa rce 

Tuili •>, et l\Iartiali ad Domitianum a pe. Scd fab ula a quoque 
n n aliunde umuntur q uam ex epopoeia. Na m n que comoedia 
n que tragoedia rec ipit antiq uas illas fabulas de dii , de inferis, 
de nymphi et huiu modi rebu , praeter admodum pauca quae 
in trago diis e t vid re, quia poemata haec confi nguntur ex ne

ce sario, a u t veri imi li quod it e neces ario ductum, sicut satis 

in P oetice explicat Ari totelc . Hinc igitur fit Il ut in p igrammati- [39] 

bus loqui videa magna cum venu ta te deum a ut d am aliquam, 
nymph a , atyros t huiu modi genus . 

Quin etiam aliqua ndo, praeter verisimil illud de quo loqui

mur ex ristotelis entcntia, perlepide amnis, fon , arbor aliqua, 
urbs, oppidum loqui inclucuntur cum aliis, aut p oetae cum ipsis. 

Observavi tamen ego Catullum in epigrammatibus suis deos nun
quam facere loquente aut nymphas . Martial m quoque haucl 
sati cio, neque in memoria habeo id unquam feci e. 

R cen tiore certe a pe id iam factitarunt, sicuti satis est 
notum. Quam vero id liceat, caeteri viderint diliaentiu ; ego ut 

non p robem, non certe magnop re improbo, quia in graeci epi
grammatibus video u itatu m, incleque t ota a consuetudo mana

vit. Neque vero e t quocl quisqua m exp ct et h oc loco ut aliquot 
ex reccntioribu nominem in hoc g nere poemati non ati magna 

33 
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cum la ud ver at o E go enim magi quid r e tum it conor prae

crib r quam aut aliorum errata emonstrare aut corrigere. 
E t in Epigrammatibus Graecorum, libro rtio 14, in in crip

tion XIIII dç -Yjpw!Xç, m pigrammate A clepiada tale argu
mentum, ut indu atur up r tumulo Aiacis ed n s irtu t ita 

loquens: 

a O t W & TÀ!Ì~wv ' pe:-rcl 1cxpò: Ti;)òe: x&.8Y] tJ.CXt 

t!Xv-roc; -n)fl~~ XSlp!XfLÉV!X 7tÀOXtXfLOUç, 

eufLÒV &.x_st flS tXÀ~ ~S~OÀ"YJfLÉV!X , ouvsx ' X!XWÌ:ç 

Q: SoMcppwv ' m:h!X xpdcrcrov tfLOU xÉxpt-r!Xt. 

id ndum io-itur 

r ecipiat, quid e r 

dum difficile. 

rit dilio-enter quid Romanorum linguae u u 
iiciat, quod homini exercitato non rit admo-

Inducit Martiali , libro primo, olloquente inter e, l porem 

t leonem, qu d e t omnino fabulo um ac praeter veri imil 15 . 

Nequ ideo mihi multum probatur. atullus quoque ianuam 
loqu ntem facit 16 , ed a forta se potius l gia dici debet qua m 
pigramma. Quidque d ceat in legia qui, alia commodiu de

claribimu . 
Narrat A. elliu certamen ortum inter quo dam doc o v iro 

d uavi[ta] te epigrammatum Graecorum et Latinorum 17 • _ am 

cum uaviora n nnulli gra ca ass rer nt, ati apert t ab a l-
tero dem onstratum multum quoque uavitatis ine in latini , 
atqu ita quidem e re habet. ed non ex ii dem aepe r bu 
provenit . Id o res tota diligent r diiudicanda: nam multa habent 

raeci l pidi ima, qu ae a lioqui apud Latino ita relata alsa 
non unt . Appo ui em hic e- mpla, ed adnotas ati fu rit 
id quod t inventu fa il : uavita ex omnibu iis rebu oritur 
quae in e uavitatem aliquam habent ad nsu oblectando , ut 
rivuli flu ente , fonte , viriditas arborum et getum, o cula, alta
tione , et r eliqua iu modi. Tantoque maiorem habent sua itatem, 
quanto expre iu de cribuntur, ac fere en ibu subiiciuntur. 

uavem reddunt et l pidam orationem in epigrammatibu 
allocutiones ad eip um con ersae, ut in ilio Catulli 1 : <<Desina 
ineptire mi er atulle >>. eu apo trophe in medio pigrammate 
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aut in ex t remo po ita ad aliq uem vel deum vel hominem, Il cuius [4o] 

r ei exempla multa apud Catullum et alios. uavem quoque reddunt 

sermonem in epiarammatibu allocutiones cum y lvi , cum fon

tibus, eu m in uli , et rebus inanimati . "C t in illo H oratii 19 : « O 

fon B landu iae ... )) Itidcm apud Catullum ad Coloniam et apud 

eundem ad irmionem 20 ; nam Catullu e tam suo alloquitur 

hendecasyllabos. Yenustum illud est quod aliqua fu rit tinctum 

an tiqui tate et erudit ione non ita passim cognita, u t in ilio Catulli 

(( ~Ii ni ter vetuli ... 1> et apud eundem , cum ai t: 

Quem attractis ped ibu pa tente porta 
Percurrent rephanique mugilc que. 

lnnui t mm ptxc;:Hxv[Òu><nv , de qua multa apud Graecos. Occulta 

etiam signifìcatio q uac su be t verbis proxime id significanti bus 

multum in se lepori h ab t, u t in illo Catulli dc Gcllio 21 : <<Si tria 

ama toru m ... 1> 

D clectat quoque m1rum 111 modum quod acute fu erit dictum, 

quale illud graecum de coeco et claudo quod vcrti t Ausoni u ; 

et illud Catulli de Gallo 22 . In od m gener p nenda sunt ea quae 

sunt apte conclusa et paria paribus babent reddita. Itidem ea 

qu ae redundarint aliqua animi affcctione, ut in ii cxprimatur au t 

dolor, a ut moeror, a ut pietas, a u t commi eratio . 

...-\ pte texu ntur epiarammate res gest ac p raeclari alicuius viri, 

sed illud in primi requiritur , ut in fi ne pigra mm atis apponatur 

a liqu a t~-f)y'l)mç argutule p rolata, ut in illo Marti alis cle Portia 23 : 

I nunc et ferrum turba mol sta nega. 

Itidem apud undem libro primo de caevola et Porscnna . Huius

cc au t em ge neri s ep igrammatum m axima c ·t apucl ant iquos 

p ars, u t facile potest ab omnibus ob ervari . 

\ 'erba vero ip a quae in epigramm at e ponuntur in primis 

splendore m qu enda m et propriet a t em r cquirunt, sic enim re 

multum illustra tur. Translata quoqu e adhibenda sed molliuscula 

e t apta nequ grandia, ut in illo Catulli ad Iuvencium 24 : 

Surripui tibi, clum lucli s ... 
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Itidem apud eundem: 

Iam ver egelidos refert tepore . 

Ac ne singula persequar, verba debent e e aperta, lucida, ex
pressa, rotunda , apte ficta, non popularia, non plebeia, non sor
dida, non dura, non obsoleta, non aspera. 

In verbi leporem habet apud Graecos paranomasia etiam fr -
quens, ut in illo 26: 

ol x6p~ç ~XP~ x6pou xoplcr<xv-r6 fLOU, IÌÀ) .. 'Èxop€cr8ìJv 
"Axpt x6pou xwh·òç -roùç x6ptç Èxxop€crcxç. 

Apud Latinos parciu posita in duabus, aut ad ummum, tribus 
clictionibus laudabitur. eque tiam magnopere r equiro illas 
&:xpocr-r~x(òcxç in quibu multi n trae aetatis homines laborarunt. 
&:xpocrnx(òcx aut m voco cum ex ordine primarum literarum, aut 
syllabarum uniu cuiu que ver u , colligitur dictio aliqua aut sen
tentia aliquid significans, qualis est in carmine Sibyllae quo 
circumfertur apud Graeco . 

[41] Nolim Il etiam admodum misceri gra ca verba, et i atullus 
emel tJ.VìJtJ.6cruvov dixit 26 . Nam Martialis graecum tiam v r

sum miscet . Id vero, me iuclice, vitandum est. Cavendum autem 
in primis ne re verbi erviant, sed videndum ut res v rba se
quantur , in quo p eccare plurimi videntur. Multo vero diligentius 
videndum ne ullum ociosum aut up rvacaneum ponatur verbum 
ad numerum explendum. Id enim mali poetae vitium e t, quo 
tam n multi laborant no tra aetate. 

Haec habui quae de artificio epigrammatis tJ.~8oòtxwç, quoad 
eius fieri potuit dicerem. R eliqua attentiu sibi quilibet parare 
poterit ex lectione veterum po tarum et exercitatione scribendi. 

FI IS 
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Q AE .-\D CO~IOEDIAE ARTIFICI )1 PERTI~E~T 

Fin em ha b t sibi p ropo itum comocdia eum quem et alia 
omnia pormatum genera : imita ri mores et actione hominum . 

Et quoniam omnis imita tio poetica tribus conficitur, sermone, 

rh ytmo et har morua, tria ha c in com oedia adhiberi con ueverant, 
sed seor um in inguli partibu , neque simul ut in nonnulli alii , 

quod tamen commune habet cum tragoedia, ut in libro P oetices 
declarat Ari totele . Diffcrt etia m comoedia a b aliis materie re

rum subie t arum qua tractat. Nam imitatur actione hominum 
humiliores et viliores, et ideo differt a trago dia quae praestantiores 
imitatur, ut idem exponit ri t tele . 

Tertia differentia quae inter po mata constituitur, umitur 
a modo diver o imitandi : comoedia imitatur homines quasi nego

ciant et agente , qua mvi et hoc communc illi it cum tragoe

dia . Unde factum est ut t am comoediae quam tragoediac òp~f.La:Ta: , 

id e. t << actu >>, a ve teribu . dicantur &rrò -:ou òpciv, qu od c t << agere >> 

seu « n gocia ri >> . 

Hinc Aristoi.elcs in P oetice, quamvis ob cure, cxplìcat t amen 1 , 

orta m olim contentionem inter. thenien es et T\legarensc , qui in 
D rid ha bitabant, de asci cenda ibi laudc inventac primum 
comoediae. sscrebant ì\legaren es, tam ii qui in Doridc rant 

qu a m qm m icilia (nam Dorien illi ex icilia profecti fu erant), 

apu d e inventam comocdiam eo t emporc Il quo in illorum urbi- (.p ] 

bus administratio p opulari floreba.t. Atqu h ac ra tione niteban-

tur, quod Epicharmus prior fui . et hionid et )lagnet e, quo 
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thenienses antiqui imos apud se iacta bant fui e comoedia 
authore . 

unda rati deducta e t a proprie et u u di ioni . am 
Athenien e 81)11-ouc; vicos voca bant; Megaren e vero xw11-ouc;l quae 
dictio comoediae nomen dediti quoniam in vici primum t pagi 
agi co pit. octu nim quidam di cur antes p r ic et pago 
convitia ioculariter prof rebant in o a quibu mmriam accep -
rant ; ex qua re hoc capiebatur commodil qu d multum cohibe
batur improborum insolentia ac p tulantia. Ideo permi sum ut in 
theatro recitarentur ea carmina convitio a; unde paulatim ort 
comoedia. arro quidem hac adem via inventam narrati itidem 

t onatu l sed uterque apud theni n e l quod non idetur 
pro bare Ari toteles 2 • 

T rtia ratio huiu modi t : Athenien e TÒ 1!ote:tv dicunt 
1rp&ne:tv1 M garen es vero 8pavl et quoniam &:1rò Tou 8pav dieta 
unt 8p&11-a•a~ imiliu ero e t apud Megaren e priu inv ntam 

comoediam. Duabus vero de cau i inventa videtur et amplificata 
como dia: primuml quia homine apti su n t ad imitationem t 
id in itum habent a natura cum adhuc pueri unt ; deind quia 
unusqui que imitatione gaudet. Cum igitur et e ent qui imitari 
apte possentl et qui ea qua imitatione xprimebantur libenter 
pectarentl factum e t ut in magno e et honore tale po mati 

genus. 
Erat quidem ab initio rudisl perpu illa n c sati redundan 

comoedial sed paulatim aucta fuit ; cum in eaml non secus ac 
rivuli solent in amneml influxi et phallica poe ÌS1 sicuti in P oetice 
declarat Aristotele 3

1 propter affinitatem quandam et similitudi
nem rerum. Quae autem quali que it phallica p i ibi e t a m 
copio e declaratum. Ambigere tamen videtur Ari toteles an co
moedia adhuc ua aetate e et ab olutal nec n ; puto quod non 
atis probaret eam comoediae formam quae tunc rat in u U 1 

veterem anobi dictam quia erat convitii r ferta et multa imitando 
agebat pra ter simile v ro l quod in primi equi poetam oportet. 

Testatur Aristoteles ibidem <1 non satis sibi esse per p ectum 
quomodo aucta fuerit comoedia affertqu rationem hanc 1 quod 
eiusmodi poesis diu latuit neglectal quia pauci admodum rant 
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ip JU t.udio i proptcr convit ioru m a peritatem, t lege cautum 

erat nequi in theatrum comicarum rerum imitation m profer 

re t , po q ue m ulto~ ann \ ·ix a li quando ab ip o magi ·tratu non

n ulli: c nce um ut com ediam recitaren . Illud tamcn a er it 

notum c e: Phormum c Epicharmum primo· in ."icilia fabulam 

fi.nxi ·e comicam, apud Athenien e· , ·ero Crate te m, qui, iambica 

poe-;i omi · a in qua ante vcr atu. fuera , animum appulis e fc r

tur ad ·cribe ndam comoediam ; qu is a utem p rologo in veneri t, 

aut eh rum, au t m ul t iludi nem histrionum in comoed ia, pror u 

ignorari . (Prologum ver cicndum es t a litcr a b rist otele sumi 

qu a m a L a tini . ; na m in p rologo, q uae pri ma par e t fabulae, Jl 

p isocl ium a liquod collocatur fabu lae a ug nda et orna ndac [431 

ca u a; ~·et cnim a lioq J i brc \·is et perp u illa) . Q uo l i q ui quae-

r a t u t ru m priu · como d ia in,·enta fu eri a n trao-oed ia, Dona tu . 

T ercnt ii interpre 5
, prius t raaoedia m exti t i e a it a ffertque ra 

tionem h a nc , qu od a ferino cultu et . y lve tribu moribu pa ula-

tim d e, ·entum es t ad ma n. uct am et civil ' 111 vivendi rationem 

atqu e hilarita tem. Ari t o teles vero in P oetice dilig ntiu rem to

tam perquiren , ex natura ipsa eod m tempore utra nqu e extiti se 

vid tur innu re; a it 6 enim homine., c um a lii es ent crsfLv6-re:po~ . 

id t graviores et s v riores, alii e:u-re:ÀÉcHe:po~ . id e t leve t 

ioco i, illo quidem gra via rip i e, ho autem levia et ioco a , 

atque ita ena tum duplex poemati genu : a lterum quidem severum , 

altcrum v ero iocosum. R emqu e ita ha bere Homeri probat 

exemplo , in qu o utranqu e n a turam lic t per picere, e t levem et 

gravem: nam quatcnus s vero fui t ingenio et gra vi, Il iadem seri p-

i t e t Odysseam; qua te nu - a utem l vi et ioc ula ri , Jlargiten. At 

ex priore quide m genere enata tragoedia, ex a ltero autem comoe

dia, redacti na rra tionibu ad dra ma ticas imita tione . 

X a m ipse H omcrus primu drama tice crip it. Quum igitur 

H o meru res ioco a dramati e crip erit , norma m vid tur primu 

trad id i s comoediae. P a ulatim vero èx -::wv tXtrrocr,.(e:Ù~tXcr!J.±-rwv 

extitit vctus como dia dieta 7 , qualem Aristophanes scripsit. In 

qu a multa hbulo a mi c bantur, quod non e t in << nova 1> po -

t ea fac tum. Nam d eorum p er onae in ea saep visuntur, ut 

apud Pla utum in Amphitryone ; nova comoedia magi accessit 
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ad imitationem morum qui quotidie in communi hominum c n 
victu cernuntur. 

Ideo Ari toteles, cum nondum, opinor , iu s aetate exti i set 
nova como dia, in Poetice innuit, quod no in no tris explicatio

nibu ostendimu , non videri sibi adhuc ad ummum perv nis e 

d coris, sicut po tea pervenit. lutarchu qu que, in eo lib ilo 
in quo Menandrum cum Ari tophane confert, satis multa pro

tulit ex quibus cogno cas eterem non ati probari, novam multo 
e laudatiorem. Cuius extitit author Menand r , quem est in 
primis noster T rentius imitatu . Verba Plutarchi ego hic nonnulla 

apponam ut r s facilius intelJigatur 8 : Aptcr-ro<p&vY)ç fLtV oùv, ou-r<: -roi:ç 
7tOÀÀoi:ç &p.:cr-ròç, ou-..: -roi:ç <ppov(fLoLç &v.:x-ròç, &U Wcr7t<:p hcx(pcxç ..-Yjç 

7tot-f)cr.:wç 7tCXpY)XfLCXXU(cxç, d-rcx fLLfLO UfLÉ:VY)<; ycxfL<:T"Ì)v , ou-r<: oì 7tOÀÀOL TI)v 
cxuEl&ò.:tcxv 7t<:ptfLÉ:voucrw, ot T<: cr<: fLVOÌ. ~Ò<:Àl>Hov-rcxt -rò &x6Àcxcr-rov xcxì. 
xcxx6Y) El<:ç. 6 òè Mé:vcxvòpoç fLE:TlX xcxphwv fLtXÀLcrTcx tcxu-ròv wh!Xpx1) 7tcxpé

O"XY)XE:V , ev 8.:&-rpotç, tv OLCXTf'l~CXL , tv <rufL7tOcr(otç &v&yv<.ùcrfLCX xcxì. fLtX
El'l)fLCX, xcxì. &ywvtcrfLcx xotv6-rcx-rov, wv "Ì) tUò:ç tv-f)vox.: xcxÀÒv 7tcxpé:xwv 

\ l Il' l <l Il' \ ' < - T l~ Il' ~ 6 "'6 ! ' T"'f)V 1t0l1)0"L\11 oE:LXVU<; OTL o·f) , XCXL 07tOLOV Y)\1 u.pcx oE:sL TY)<; A you E:7tL<.ùV 

cX7tcxv-rcxx6cre: fL ETlX 7t<:t8ouc; &<pux-rou, xcd X<=LpOUfL<:voc; &.1tcxcrcxv &xo"Ì)v <pwv"Yjç 
ÈMY)VLX"Yjç. 

In v ter comoedia multum inerat dicacitati et maledic n
tia , adeo ut ne nominibu quid m parcerent. H oc apud Ari to
phanem ubique observari potest, in ebulis praesertim, ubi ri-

[«J d tur o rates, vir ille optimus, ac sanctis i li mu . De hac vero 
dicacitate praeclare H oratius libro ecundo Epistolarum, in epis
tola ad Augustum 9 • Fuit vero n cesse totum hoc mal dicentiae 
g nu lege coercere, atque ita ad satyra tran latum fuit, quales 
H oratiu scrip it et ant um Varro et Luciliu , po tea v ro Iuve
n alis et P r ius. am olim atyra non rat eiu modi, icuti copio e 
docuimus in di putatione quam crip imus de atyra. ed qu i 
plura scire volet de comoedia v t re t nova, i legat ea quae 
scripta r eliquit latoniu , Ari tophani interpr 10 

Fuit apud eteres qua dam como dia dieta << mimu ,> a nimia 
imitation . Ea r s contin bat ob c nas quas hi trione ipso etiam 
ge u exprimere conabantur. Ideo Cicero libro De oratore secundo 11 

monet, mimicos ales oratori e e vitando propt r obsc nitatem. 
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Qui talem omoediam cribebant << mimoaraphi >> olim dictì . -:\Ii
morum Yero comoed iarum plu ra ree n. entur g nera, nam alii 
h ilarocdi, alii magoedi, alii . icyoni i, alii phallophori . unt hae 
a Latin i p lanipede vocatac, quod inc socco aa rentur. Panto

mlmum x hoc genere ref rt Lucianus in libro De saltatione 1 ~, 

et altatorem, qui manibu ac pedibu · apte motis omnia exprime
bat, quam altandi r ationem xe:LpovofL [~Xv cimu vocatam- de ca 
Quinti lianu libro ecundo 13 . 

Comoediarum a u tem genera tot idem fe r me connu meran t ur 
apud Romano~ : tat aria, motoria, m ixta, toga a, palliata, taber

na ria: st a ta ria, q uali e t A ndria, nam quietiore agitur modo ; 
m o tori a t.urbulentior es t, qua lis Eunuchus; mixta ex utroque, 

qu ali A delphi . Prae tex tatac a praetexta impera toria di ct ae, qui

bus negocia impera torum aaebantur eu publica eu p r iva t a ; 
praet extati enim ran t eti a m im peratores et magi t ratus. Hinc 

Cic ro libro quinto E pistolarum ad .rl tt icum, epi tola prima : << ~Iag

nu e d ie praetextatu fui >> 14 . R eliquae et ia m simili ratione 
v ocatae a rebu qu as complect eba ntur. E ra nt etiam << attella

nae >> ab Attella oppid d iet a 10co ae, de quibus vide Dona
tum 15, T er ntii interpre tem . 

P arte vero comoediae, aliae unt q uae ad e enti a m re pi

ciunt et e sentiale dici po·sunt , a liae qu ae r e piciunt ad gu a nti
tatem et parte m aanitudinem constit uente vocari po: unt. c 
primum de s ntialibu di a mus . E ae num ero sunt quinqu e u, 
ut alii, sex : fabula, m ore, sent -ntia , dictio, apparatu , melo

dia. H as totidem es e i1..a proba t ri tot eles in P oetice. Non po
t est recitari comoedia ulla i non adhibeatur melodia, quia ita 

obtinuit u us, et appa ratu , u t res in scena t anq uam in urbe aut 
oppido a liquo geri , ·id atur. Ergo nece an ac unt h ae p artes, 
lllelod ia, appa ra tu . 

l\Iulto vero m agi n c ariae a li ae, q uia inc iis ne cribi 

quidem p ot.e t comoedi a. ~am scrip turo comocdiam priu ne-
ce se . t excogita re r m gu ae seri benda t ; ea continetur fabula. 

Sed rurs us oportct fa bulam , guia imitatur, e e mora t a m et ex

primere cxacte di cr orum hominum mores, e t ideo nece saria Il 
altera pa rs: mores. ?\am non omnis or atio morata, qua li s e t [45) 
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math maticorum, medicorum, phy iologorum, dialecticorum. Ve

ru m quia nece e t animi en a exprimi p r orationem, id o ne· 
ce e a lteram add re a rt m uae e t ntentia. ed qui a en

t entia v rbi con tat, id o nece ario additur etiam alia, quae 
e t dictio. d haec omnia r piciat nece e t qui comoedia m 

scripturus e t apte, d dicarnus de ii ingillatim. 

Fabulam comicam oportet compl cti res t enue ac vile - hac 

enim ratione differt a tragoedia - itidem sirnplic m atque unam 
tantum action m imitari, non plure , quae confici po it in t ra 

unius oli periodum, ut d cti im monet Ari t o t ele in P oethe 
ubi d tragica loquitur fabula 16 . eriodum autem uniu s lis pu
tarim ego ref rri deber , n n ad diem naturalem ulao a mathe

matici v catum, d ad artifi.cialem, icuti copio iu a me dictum 
e t in E xplicationibus libelli De poetica 11 . 

D bet fabula hab re magnitudinem et ordin m . Magnitudo 

facit ut ab extemporan ei diff rat quibu dam et br vibus poema
tibus ; ordo facit ut omne partes int r e congruant, nequ e enim 
temer d bet ubilìbet terminari fabula aut undelibet initium u
m ere. Praefìniendae a utem magnìtudini in fabula illa certi ima 
norma est: ut tantum excre cat in uniu actionis tractatione 
quantum par i t, hoc est, don c appareat e e v nu tior; atque 
ut ummatim dìcam: a iu ta magnitudo fabulae comicae e t in 
qua apert fieri mutationem e inclinationem turbationum et rixa
rum n ces e e t. art v ro omn s fabulae inter ese ita iunctas 
e se oportet ut nulla ubtrahi aut tran f rri po it quin tota fabula 
rua t et d isso l a tur. 

In fabula porro omica omnia nomina confinguntur perso
narum, quod in trago dia non fìt, quia haec argumenta ractat 
rerum commi erabilium quae conti runt c rti quibu dam homi
nibu quorum nomina nec e e t proferre. omoedia autem omnia 
con:fi.ngit x erisimili, t ideo etiam nomina commini citur, sicut 
praeclare docet ristotel in libro De poetice 1 . Fabulam mi

nime oportet e e epi dicam, e t nim vitio a. Epi odìcam oco 
eam in qua, praet r actionem illam quae proposita e t ab ini io, 
multa in eruntur ; quod oli m ab imperitis ::fi.ebat poeti in certa
minibus ut longior appar ret fabula t magi oblectaret. 
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Quoniam \·ero in comoedia non tan um ìmitatio e t r erum 

vilium ac tcnuium, cuiu m di unt in actionibu · hominum pri\·a

ti , ed etiam turbulcntarum - hoc enim etiam adsìt oportet 

quoù e t umptum a natura et c n uetudine humanarum ac io

num quae emper aliqu id in e pcrturbationi ac difficultati ha

bent - nece se e -t intcrmisceri ea quae -unt praeter pem et 

exp ctationem no ·tram e\·enta quaedam fortuita, quae m pcra

tam laetitiam aff ran t, aut dolorem, aut admirationcm. 

Duplex igitur dicimu fabularum comicarum c e oenu : 

a lia emm implices unt, aliac implexac, qua jj lc etiam ipsae [46] 

un t actione · qua imita ntur. Eac \·ero simplices un t quae nihil 

hab nt in peratum, et quac nullam contincnt aanitionem; imple

xae autcm qua aut a lterum horum aut utrunqu e conti nent. 

Aanitio t cum ex ignorati ne in notitiam rei ali uiu perduci

mur ; ex qua aut la titia oritur aut dolor, sed fcre scmper laeti

tia: nam aanitione- 111 omocdiae extrema parte rccte c llocan

tur , ubi t urbatio rerum sedari incipit. uiu mod i cxemplu m ex 

Andria T renti i umi potest, et a lii multi in quibus est aani tio. 

\ gnitioni qumque gen ra unt . Primum t ex igni , q uo-

rum a lia ·unt ingenita, alia adventitia, quae rursu in dua d idu

cun tur p a rte-; nam aut in corpor unt , ut cicatric , nae, ·i, a ut 

extrinsecus, ut monitia . H orum s ignorum a lia prae tantiora sunt, 

alia d et riora, et a lia a rtificial ia, al ia vero inartificialia. Artificialia 

unt quae ab ipso po ta ex ogitantur, inartificia lia quae per se 

in unt in rebu et suppetunt ex ip a fabula . Inge ni ta igna voca

mu quae a ttribu i so l nt ip. i habitibu personarum, ut clava 

H erculi e t leonis pellis. Secundum genus agnitionis fit per memo

riam, cum a liquid spectan t alterius imiti nobis ubit recorda

tio, e t ex simili imìle agno cimus. T ertium genu s aanitioni fit 

x n ces aria ratiocina ione, ut cu m alicui unum tantum in civi

t ate imilem esse scimu , hunc es e imi! m v ide mu , hunc ig it ur 

illum es colligimus . Alia v ro agnitio, quae qu arta e t, fit per 

p aralogismum, a tque ane haec fallax est ex principio non vero 

ducta, ic uti p aralogi mu d ialecticorum. Quintum genus aani

ti nis est quod nascit ur ex verisimilibu coniecturi a ttentiu 

consideratis, et inter e e colla ti . Atqu e ha c d c agnitionc a 
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nobi breviter dieta int ; copio iu nim in libro De poetice apud 
Aristot lem diximus 19. 

Neque vero temere progrediendum est ad fabulam comicam 
crib ndam, ed certa cum ratione ac methodo, quae, sicuti seri

bit ri totel 20 , huiusmodi e se d bet: con tituenda primum 
est poetae fabula et brevi oratione d cribenda atque ob oculos 
ponenda ut intueri facile po it quid deceat quid e non deceat, 
non ecus ac pectator ol t dum re in scena agitur. ti autem 
debebit oration quae fabularn xplicet plana ac aperta, ut repug
nantia i qua fuerint perspiciat. Hinc enim rnaxima par erra
torum profici citur, quae a mali et indocti po ti committuntur 
in crib ndo. urnmam rei totiu cum ita explicarit p ta, nomina 
illi sunt pro re confingenda quae apta int. Mox epi odia parare 
debet t sui locis disponere; epi odia enim poema aug n t et 
actionem ornant et amplificant. Atque haec quidem ita e c ha
bent, quae ego, ex Terentianis aut Plautinis fabulis aliquot pro
feren exempla, non lucidius quidem sed prolixiu fortas e enarras-
em. Ideo sati mihi vi um fuit i omnia br viter ac sine ex mplis 

afferrem in medìum. 
Illud quoqu ad artem ribenda como diae pertinet, ut 

ciamu , duobu eluti quibu dam termini di tingui ip iu lon
gitudin m: olutione scilicet t connexione. onnexio enim Il 

[47) appellatur id totum quod ab initio poemati pertingit u que ad 
eum locum ubi inclinant turbae rerum et mutatio fit, icuti u
penu e t a me dictum. olutio aut m ocatur ea pars quae a 
mutationi principio usque ad xitum fabulae producitur. I-Iaec 
qui habu rit in promptu, et fa ile antiquorum poetarum scripta 
diiudicabit t ip e faciliore qua.dam ratione moediam crib t. 

d hact nus a nobis de fabula dictum it; nunc dicendum de 
rnoribus. 

In moribu quatuor unt con ideranda : Primum vid ndum 
ut probitatem t improbitatem prae se ferant in singulis homi
num gen ribu . Si probus aliqui fuerit, probi unt quoqu 1p 1 
attribuendi more . Exprimuntur autem rnor ermon t a tione: 
nam ex his cognoscimus an aliquis probus an improbus sit. Hoc 
vero e t observandum in quolibet hominum g nere: nam aepe 
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contin a it ut qui more in una per ona la udantur a lteri non con\'e

ni a nt. ::\a m ratione p crsonarum multum di imilitud ini acci

piunt: d a mihi en ·um a liqu em non e e furacem; in cn ·o haec 

e t umm a virtu et pr bita , in viro nulla lau e t. In muliere 

la us c. t apte tcx re, pinger acu , nere ; in Yiro hacc la udari non 

d be n t. Alexa ndc r ::\Iaccdo a Philippo p a tr ' r prchen -u olim 

na rra tur, um eum int r cantores aliquando cancntcm deprehen

di t, qua i id parum re i com·eniret . ~croni viti datum fuit 

quod p ritu et a ntor ; Commodo, quod bene iacular tur et 

luctar tur. Qu are la ude eae qua com ·eniunt ignobilioribu non 

sunt la ude i attribua n ur prae t a ntio ribu s . Servi more si appli

c ntur 1r inrrenuo et insiani , non mod deteri r fie sed etiam 

malu ; ex quo patet eam quae in ervo umma era t probita 111 

illo e e summum vitium. 

, ecundum aenu quod requiritur m moribus est -rò cl:pfJ-6-:--rov; 

ut fortitudo corpori umma quidem virtu. e t, cd i attribuatur 

foeminae et p eta aliqui tale m effingat foeminam, qualcm Home

rus effingit \ hill m, valde fuerit repreh ndendu . 

Tertium quod in moribus ine se debet ab Ari totele in Poetice 

vocatur 7 Ò OtJ.oLOv, ut scilice t imitatio morum in alicuiu per ona 

exprimatur ex fama iam recepta t communi hominum opinione. 

Tunc enim -r:Ò OtJ.Otov illud s rvatur, cum talia agentem et lo

quentem poeta aliquern indu it, qualia homines ip um agere et 

loqui solerc s iunt. Excmplum csto: Achillem scimus acrem et 

inexorabilem fuis e, icque d e omn s existimant; tali igitur 

effingi d bet. Ulyssem callidum et vafrum na rrant fuisse antiqui; 

e iu modi igitur effingendu . D e hac re copio e H oratius in Poetica 21 

et in Epistola ad Augusfullt , lib ro secundo. 

Quartu m quod in moribus neces ario poni de be t est -:-ò ÒtJ.cxÀ6v; 

aequabile enim ubique more int in poemate oportet, ut e-

m l timidum, avarum, uperbum aliquem o t nd ris , cund m ta-

lem semper o tenda , non aliq uando timidum, a liquando auda

ccm , aliquando avarum, aliquando liberalem: ummum enim hoc 

vitium in poemate. ed de hac re nos copiose in no tris Explica

t ionibus dicemu m libro De poetice Aristoteli 22 . H ora jj tius quo- [4 J 

que haec diligenter scripsit in ua P oetica. 
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ciendum vero mor s ffingi duplici modo, aut xccrd: -rò dx6ç, 

aut x~-rd: -rò &v~yx~rov, ut ait ri to le in libro De poetice 23 • 

igitur per na inducuntur nota , t eorum quo fui v re ci-
mu , more unt xprimendi , n in aut m p r na 

fuerint novae, et ab ip o poeta tunc primum effictae, debent in 
u exprimi more ex eri imili; quod ut ciat pos itque efficere 

poeta, n ce e e t ut omnium aetatum, omnium ordinum more 
observet, icut docte mon t Horatius in Poetica t ri totele m 

Rhetorica ad Theodecten, libro ecundo 24 • 

eque illud tamen ignorandum, in comoedii omn effingi per-
ona a p ta t quolib t nomine appellari, ut up riu etiam dixi

mus, et id o eiusmodi poemata r cipere tantum -rò dx6c;; quam
tu comoedia veram aliquando r ciperet p r onam; ed ego 

de no a loguor, guae mult laudatior e t . In tragoedii ecu st: 

nam cum re erae earum imitation exprimantur, nomina etiam 

vera retin nda fìant et more exprimendi x~-rd: -rò &v~ x~rov; quam
vi non omnes per onae verae et notae tiam in tragoediam indu
c bantur: nam ati est si aliqua v ra nomina r tin ntur eorum 
guibu re acciderunt ad er ae, religua pro arbitratu p sunt a 
poeta confingi è:~ dx6-rwc;, sicuti in como dia fieri diximus. tque 
de m ribus hactenu a nobis dictum sit, ex quorum tra tati ne 
totum fere comici poematis p ndet artificium . 

Nunc con guitur ut dicamu de sententia. ent ntia virtus 
e t ut apte exprimat animi n um, hortetur, incit t, r tin at, 
oletur, irrideat, contemnat, et buiu modi innumerabilia confi

ciat, sicuti docte cribit Aris otele in libro De poetice 25 • portet 
autem, cum sermo comicu it t nuis t, ut gra ci rhetor vocant, 

&cpEÀ~ç, ententia guogue ip iu minime grande es e, ed hu
mile ; aliogui nim non differret a ermone politico, eo scilicet quo 
utuntur oratore in foro . Id o Ari tide , rhetor, in libro rrEpt 

&cpEÀouc; Myou veri ime rem totam diiudica it 26 ; ait enim: -rd: 

rroÀLnxd: è:wo~f.L~"~ unt -rp~xu-rEp~, è:vòo~6-rEp~, x~t &rrò -rwv è:vòo~o

rrlpwv À~f.L~~v6f.LEVCl:, x~t ÒpLf.LUTEpCl: -r1)v TE ÒpLf.LUTI)T~ è:pyCl: 6f.LEV~ èx -rou 
1 I 1 ,, t:- 1 '1-.l.. , À- 1 , À- , 1 

crrr~VL<.ùTEp~ E VCl:L XCl:L EV Os~ T~ oc; ~<pE 7) V07J f.LCl:TCl: Cl:1t ~, E:ITLXOLV~, 

&òo!;~, x~t rr~uTCl: &rrò &ò6!;wv è:mxe:tp7Jf.LChwv sumpta. 
raeter hanc differentiam, guae t inter ermonem oratorium 



DE COC.IOEDIA 

et comi cum è:x -:-wv ÈVVO"Y]f.LChwv, est etiam alia qua umitur Èx 

f.LE-:-:xznp(cre::w~. ~am in ermone politico u oratorio t d cla-

ratio qua tionum et probatio diligcn , ut animu s auditoris a ttente 

percipiat et credat ea quae dicuntur. In crmonc autem comico 

quac tione non unt, sed p roferuntur omnia tanquam iam xEY.

P~f.LÉvcx et probata. Alia quoque e t differentia Èx -.wv u,('ìf.LcX7WV : 

nam quae su n m ermone politico Yidentur e ' C 7p:xzÉ:x , ÈÀe:yx

-nxò: , et ~[cx~cx ; ic enim scribit id m Aristide rhet or. In com1co 

autcm, seu ò:cpe:Àe:i , ò:ve::Lf.LÉv:x , O:~),:i, f.Lr.osv:x if.Àe::'r/.ov f.L"I)OÈ: ~""-=-·r,cr~v 

Èf.Lcpc.ctvov-.:x cd xo~v6-:-e::pc.c , ;,{'X t ò:v:xr.e:x-:-wx6-r:x ; sicut cnim illa r

m oncm cfficiunt grandcm et plane -:: oÀ~ -:-tx0v, ita hacc ip. um fa

ciunt Ò:c;:Je:À-Yj ac planc com icum , cum int Of.LtÀr; -:-txò: et tòtw-:-txcf .• t-

qu e ha d c entcntia Il dixi · c . atis fu crit . (49] 

~une dicamu de dictione. Ea dcbet c e in crmonc com ico 

pura, fac ilis, aperta, p r picua , usitata, ex communi clenique u u 

umpta. ~am , ut idem Ari tide rhetor ait, ermo ò:cpe:),·~ ç, qu a lis 

comi cus est, dictionem gra ndem non rcc ipit , c um vo--f] f.L c.c-:-cx ha

beat, uti dictum est, t cnuia e t humilia. Oratio autem forensis et 

politica, cum grandi it, ad eam quoque dictioncm grandem 

accommoclari oportet. 

Atqu ideo talis con tituitur diff rentia inter ermonem co

micum l p liticum sumpta ex dictionibu , ut in e , hoc e t Èv 

70 &cpe:ÀEL ... ~ ÀÉ~tc; wç av -:-ù;cn (haec cnim unt Aristidae \"erba) 
~po6: ,.'ì-rrt.t \y;c-:-tx'J Èp.cpcx[vu•Jcr:x , x cd p.·fìÒE:f.Lt'X J bn7--l]oe:•J mv. In poli

tico a utc m clictio oportet ut it splendida, ornata et concinna. 

Add o et ia m a liam diffcrentiam qu am ibidem apucl Ari tidem ob

servavi: in sermone politico quicquid volu erit aliquis ia nificare, 

idipsum sep a ratim inguli s dictionibus necessc t ut profcrat 

- v erba gracca haec un t: -:-n ÀÉ~e:t Èv ;mÀt·nxc}> ÀO'(<{J -roù-.o f.LOvov 

cxù-:ò òe::ì È:!.L<f>ctLve:cr8cxt; in ermo ne a utem tcnu i et comico, una dictio 

sacpe du o aut tria significat- verba gracca ila esc habent Èv 
' "\ - "\ , , "\ ,,.. ~ ' ~ , l , , .,. ' ~, 
CXCj)EAE~ AO'(<{J f.LLtX AEC,Lç t:..V , XCX~ oUO, XCX~ -rp~ct O""IJ!.LCXtVE:L. .. OtOV mrrocpop 1::~oç. 

:.L\am ex compositione multum plendoris et ornamenti acceclit. 

Kunc po tquam d e dictione egimus reliquum est ut agamus de 

appara tu. 

pparatus con tat cena, habitu , et v ti tu hominum ; dica-
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mus igitur singillatim de iis. cenarum tria genera recen et Vitru
vius 27

: tragicum, atyricum, comicum. Postremum hoc ita effingi 
ait ut privatorum aedificia cum fenestri ac portis prae se f rat, ut 
etiam nunc fi.t. cenam primu Ap. laudiu , ut scribit Valerius 
Maximu 28 , varietate colorum adumbravit, cum ante ex tabulis 
confi.ci soleret ine pictura. cenae orpam nta unt aulaea, peripe
tasmata, vela, si paria, et reliq ua eiu modi. 

cena floribus sternebatur t croco, ut ex versu Horatii in 
Epistolis 29 declarat Crinitus, qui primum recte eum locum poetae 
explicavit 30 . In scena duas aras extrui solita scribit Donatus, 
et innuit Terentius ubi ai t 31 : 

Verbenas hic ad a ram ponito. 

Altera rat Libero dicata, altera deo deaeve in cuiu honorem 
ludi c l brabantur; nam ludi aut megalensibus aut circensibus 
r citabantur comoedia , qua procurare aedile solebant, ut ex 
inscriptionibus T erentianarum fabularum, quae adhuc leguntur, 
cognosci potest. 

cena orche tram habebat in qua altatores collocabantur et 
pulpitum ubi personae loqu ntes stabant. Ideo Horatius huc 
re picien ai t 32 : 

Traxitque vagus per pulpìta ve tem. 

ub cena machinae statuebantur, ut bronteum quo exprimeban
tur tonitrua, et bodnùwv in tragoedii in qu , cum esset in ro
tae fìguram factum quo facilius volveretur, eminens ab una parte 
supra pulpitum scenae, omnia ea quae sine horrore spectari non 
poterant, pingebantur ut cerni a spectatoribu pos ent. d de 
hi hactenus. 

Vestitus habitusque cornicus huiusmodi narratur a Iulio Poi
luce 38 fui e: senibus candidae attribuebantur vest s, quod is 

[so] habitus antiqui imus putaretur. Iunioribus purpureus, et Il ver
sicolor; servis t enuis et pannosus assignabatur vestitus ad pau
p rtatem signifìcandam; ge tabant enim exornidas. P ar asiti palliis 
fu cis induti incedebant. Viro laeto vesti alba, aerumnoso et tri ti 
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fun·a tribu cbatur. Lenoni pa llium va rio colore, et virga quam 

manu ge tabat. acerdotibu o l ngae talaresquc ve tes albae; 
v etuli foemini , ac ma troni , m linae. 

Calccamen a comica socci era nt, sicuti c thurni tragica. Bar

bac, ut idem cribit P ollux:, effingebantur au ru rae, a ut canae, 

aut bre\·e , aut promis ae. P er onati coeperunt a lìquando esse 
hi. trion um ante fecibu ora illinerent. P r ona ru m im·ento-

rem The pin fui c narra t H ora IU in P oetica 34 ; .-\ri tot le id 

incertum e ait. De melodia, quac ut plurimum tibiis fi ebat, 

dicerem aliq uid , ni i ati omnibu eam no a m vid rem. Quo 

loco m dove ca in rec itatione poematum uterentur , aliu erit 

qu aerendi locu , et de hac re tota copio iu _ in nostris Explicatio

btt in Jìbrum Aristo teli De poetice. 

H actenu a me expositae fu erunt par e comoediae sentia l 

aliac partes, qu ae ad quantitatem respiciu nt, quatu or a Donato 

enumerantur, quale qu c sin t ex:plica ntur 35 : prologu , prothe i , 

epitasis, ca ta trophe. Dc h i pu to cri p i e • ristotelem in libro 

secundo D e poetice, quem interii e suspicor. r am libro primo qu i 

extat trago diae parte eiu smodi diligenter p ersequitur. orno -

dia quinque actibu ab olvì debet, ut e tiam monet Horatius in 

Poetica 36 . Donatus ob rvat personae uni non licere ex1re m sce

nam, ni i quinquie ; in tragoedia t amen id parciu fit. 

De choris e set postr mo loco dicendum; nam eo recipiebat 

vetus comoedia, scd quia eo reiecit nova comoedia, non est ne

ce e ut de ii plura dicamu , cum praesertim in no tris E xplica

tionibus in librum Ari totelis De poetice copiose omnia a nobis 

fu crìnt d eclarata quae ad chorum spectant etiam comicum, r ed

dit a Ciu e ra tio ur po. tea e nova comoedia fu erit ublatus 3 i . 

FINIS 

34 



EXPLICATIO EO M Q AE 

ADELE IAEA TIQ ITATEM ET ARTIFICI M PECTA T 

(59) Inter alia veterum poemata connumeratur etiam el gia, cuius 
mihi origo, fini , materies, artifi.ciumque simul t explicandum. 
Cum po is, uti ante dictum fuit, alia sit lyrica, alia se nica, ce
nicam patet satis non e el giam; lyricam igitur potiu , quae, 

cum gymnopaedicen, hyporch matic n, pyrrhicenque ontineat, 

ad hyporch matic n el giam redegit. ram in ea xopòç q.awv xope:i:

-rca, ut ait thenaeus libro [d imo] quarto 1 . 

Et cum poematum alia grandia sint, alia exigua, inter haec 
statuimu connumerandam legiam. Imitatur ero elegia, ac 
div r is quidem modis pro ratione materiae. Nam nullum po ma 

plures mutatione ree pit quam elegia, atque id eo difficile e t 1 

c rtam attribuere mat riem aut ad genu aliquod poematis r di
ger , ni i prius omnia distinguantur ac eparentur. 

Auletic , quae ut ait Ari totele in libro Poetices 2 utebatur 
harmonia t rhythmo, imitabatur tiam aliquando -.!X yowaYJ, ut 
Iulius ollux cribit libro quarto 3, ubi ait rt ypa:v fuis e a:ÙÀ(cr

xov, qui vocem mitt r t yowaYJ et 6pYJVYJ't"Lx"Ì)v, in ho nicia pri
mum in v ntum; nam Phoenicum lingua (yypa:ç o abatur o 
" owvLç, atque hinc <<tibia gingrina >> qua utebantur in Adonidis 
fe to. Qua enu igitur lugubris elegia ac funebri , ad am aul -
tice partem debet r f rri, uno ho excepto, qu d v tu auletice 
non utebatur ermone, qui in legia inest. 

idymu quoque author t tibias lu aubr s fui e hi 'erbi ": 
• ' ' 'À , ''~-' e - · , · ÀÒ , n Q OL rrpoç -rov a:u ov ~oo11-evoL pYJvot, o ya:p a:u ç rrevoL!l-oç. uae con-
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suetudo fuit etiam apud Romano , et ideo Cic ro in Miloniana ora 

tione, d funere loquen lodii , ai t 6 : << , ine cantu, ine tibii >>; 

qua cantilena H oratiu << naenia >> vocat . Ad hunc vero elegiae 

u um r picien , Ovidiu in m rte Ti bulli ai t 6 : 

Fl ebil i indi rnos, clegeia, sol\'C capi llo . 
Ah nimi · ex \'e ro nunc tibi nomen eri t. 

Et Horatìus libro p ri mo Odarum criben ad Tibullum: 

i\ u fl ebile. dccant e IC'gos ... 

qu a m,·i qucr las ftcbil s amatorum potius int lligit. 

roclus quoqu a i t in libro m:p( xp·r,crTOf1.cx0(o:ç 7
: tì,i; e:(o:v cruy

xe:rcrGo:~ f.LÈ:V t; ·~pwou xo: l. rre:vTo:f1.É-:-pou , &:pf1.6~e:L'J òè: -:oi:c; xo:-:-oL

zo f1.Évmç xo:l. e:Ù).oye:i:crOo:L UT: O:UTOU T06TO'Jç. OL f.LÉVTO( f1. E:TO: 'E:VÉcrTe:poL 

tr:l Òto:cp6pmç ur:oOÉcre:mv cxùn"i) &r:::zp~cro:v-:o Il et ideo . ri t opha.- [6o] 

ne , ut idem notat Proclu , a it Toi:ç cro'Lc; È).Éyo(ç, id e t 8p~votc;. 

Ibidem v r o Pro lu cleclarat qu a le fu erit apu d vetere poema 

dictum xuxÀoc;, a nostris << circulu >>, _de quo mcntion m facit ris

tote l s libro secu ndo Posteriorum &vo:ÀUT(xwv (quem l cum ne-

ma, m eo iudicio, adhuc ati xplicavit a ut int Il xit) . 

Erat po ma 'circulus ' dictum, x multorum poe ta.rum carmi

nibu confectum , qui d ein ep crip erant . Kam or i ab antiqua 

illa rerum confu ione [quam] x&oc; Graeci vocant, g igantum ori

gin m et Titanum, corum bella de crips runt, ac paulatim dedu

cent poema, omnem deorum sobolem per cuti unt, r que 

illorum o mne ge tas u que ad lyssi t empora. Cuiu seri em mihi 

vid tur imi tatu Ovicliu . in libri uarum Jì ! etamorphoseo n. Yerba 

Pro li sunt haec: 6 bnx6c; x ' xÀoç (nam epicum erat poe ma) 

apz e:TtxL Èx -:-Yjç f1.'J8o) O '0'Jf1.ÉV"fìç OVpO:VOÙ XO:l y'Ìjc; f.Ll~e:wç, rt<p' ~ç éJ<o:T6 i:_E ( 

pe:ç [vovTo: t, xo:~ è:()';c; . òto:rrope:ue:-:-o:t ,& -:e: lJ.).)..wç rre:pl. 8e:wv Toi:c; "E ).)..Yì cr( 

f.LU8oÀoyouf1. e:vo: , x o: l. d rro ) n xo:l. rrpòc; rtÀ~Ge:to:v È~o:À"fì8(çe:To:L · rre:po:

- où-o:t ÒÈ: Èx Òto:c;:>6pwv r.OL1JTWV cruf.Lrr):l)pOU!J.e:v oc; f.LÉ )(p( 'OòucrcrÉwc;. P a

triam v ro et nomina po ta rum ipse Proclus refert, a.itque pro

batum a vetcris poema illud non t a m propt er elegantiam quam 

pr pter &xo),ou8(o:v •wv Èv o:ù-: i;) r:po: f1.::lTwv. \ "erum red o ad r m . 
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Elegia aliquando usi fuerunt eteres in legibus describendi . 
Solon in primis apud Atheniense , ut explicat Diogenes Laertiu 
et eius er us saepe recitat; Demo thene quoque in oratione re:pl 

7t1Xpet7tpe:Ci~daç; 9 • Ari totel s in Problematibus, ectione XVIII!, 
ubi quaerit cur multas leges cantilenae vocatae, ait homines, 
priusquarn literas scirent, leges decantare consuevi e, ne ex animo 
effluerent idque ab Agathyr i factum 10 . Athenaeu quoque 
libro Xliii inquit 11 : ~OOV't"O l e~V"'t)O"LV o[ Xetpwvoou v6f.LOL 1tetp' o!vov, 

wç; "Epf.Lm7t6ç; &v Ti;) rre:pl VOf.Lo8e:Twv. ed ver u criptae lim leges 
quia facilius haerent memoriae. Hinc Damocrate poeta et medicus 
tantopere probatur a Galeno, quod de medicarnentorum ratione 
iambicis trimetris scripsit 12 • am praeterquam quod memoriam 
adiuvat, non facile etiam mutari po sunt aut corrumpi m en u
rarum ponderurnque appellatione metro inclu a , sicuti in soluta 
oratione. De poesi legum Aristoteles in libro Poetices meminit, 
aitque imitationem suam confeci e sermone, rhythmo et har
monia simul. Quatenus igitur elegia leges olim describebantur 
ad poesin legum redigi op rtet. 

Elegia quoque res bellicae olim de criptae, cuiusmodi a Tyr

taeo. Fui t Tyrtaeus claudu . lu eu , ludi denique magister; s d 
militiam secutus ita excelluit, adeoque militum suorum animos 
sua oratione incitavit ut quasi furentes in ho tem ruerent. Hinc 
Horatius ad Pisones scribens ai t 13 : 

Tyrtaeusque mares animo ad martia bella 
er i bus x acui t. 

Nos in paraphrasi Horatii aliquot eius ver us ex Stobaeo retulimu 
Lacedaemonii tantopere Tyrtaei poesi delectabantur ut congre -
suri cum ho te saepe eiu versus canerent. Il 

(61] Quatenus igitur res bellicas elerria continet animosque pugnan-
tium concitat ad furorem, sub alia specie poesi collocari debet, 
quod nondum mihi satis liquet, nisi fortasse malis r edigere ad 
eandem legum poesin aut ad eam mu icen quam vetere Phr aiam 
vocabant, valde aptam ad ciendos hominum animo et concitan
dos ad furorem. 

Elegia quoque usus est Theogni~, antiqui simu doctis imusque 
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poeta, in praeceptionibus cribendi quae ad mores vitamque 
ree e in tituendam p rtinent. Cuiu. liber, mehercle, aureus digni -
simu que qu i ab omnibu s legatur, atqui ego nunquam lego (lego 
autem a pe) quin et ex elegantia verborum et ex suavitate metri 
et ex gravitate s ntentiarum maanam capiam voluptatem. Eius
modi vero po mata desiderat Flato libro De legibus III , in quibus 
non sit multiplex illa imitatio, qua putabat ille animos hominum 

corrumpi 14 . Carent igitur imitatione, ed concini pos unt icuti 
po mata legum, et ideo ad genu idem putarim es e referendam 

et hanc poesin elegi descriptam. 
Elegia po tremo am ribu , qucrelis, ac delitiis amantium vide

tur destinata, atque ideo ob tantam varietatem et mutationem 

forta e ab H oratio dictum fuit 15 : 

Qui tamen exiguo ' elegos emi erit au tor 
Grammatici certant, et adhuc ub iudice lis e t. 

K am et uidas ambigit a quo primum inventi fuerint, undeque 
ita dicti. Hinc, qui a elegia amore complectitur, 0\'Ìdiu ait libro 

I II Elegìarum 16 : 

Forma decens, vesti s tenui sima, vultus amantis , 
In peclibus vitium causa decori erat. 

N am hoc posterius dictum est propter impares v rsus. Canebatur 
autem noctu, querula voce, ante for es amicarum. Hinc idem Ovi

dius ai t: 
Quam tu non poteris duro reserare cothurno, 
Haec est blanclitiis ianua laxa meis. 

Versus in a impares de qua, praet er H oratium, etiam Ovidius it a 

inquit : 
Veni t odorato leg ia nexa capillos 
Et pu to pe illi longior alter erat. 

Idem libro primo, elegia pr ima: 

Sex mihi surgat opus numeris, in quinque re ida t! 

Mu a per undenos cmodtùanda pedes! 
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Et libro III: 

Et longi vcr ibu add bre e . 

th naeu libro XIII ait oraculum ab olline r dditum 

huiu modi v r ibu 17 , s d priu app nam ip iu v rba: è:xp'l)cré 

Ts: xtlt 1ts:pt TÙ}V &f.Lcpt XClph·wvCl, 7tpoTa/;Clç "Tou é/;Clf.LéTpou ,ò 1ts:v't'cif.Ls:Tpov. 

XCl8cim:p ucr't's:pov XClt b.wvucrwç ' 8'/)VClLOt; ~1tO (l) crS:V 6 bnY..À'I)8dç XClÀXouç 

~v Toi:ç tÀqdmç. ~crTt ~È: 6 XP'I)crf.LÒt; oÒToç· 

Eu~ClLf.LU>V xelph·wv, xtlt 1s:Àavm7toç t:cpu. 

• dtlç &nTijpe:ç tcpl)f.Le:p(otç cptÀ6't'Cl't'Ot; . Il 

[62] In hi ver ibu videre est praepo itum hexametro p ntametrum, 

quod ibid m docet Athenaeus praeter mor m factum. 

In elegis crib ndi in igni apud v teres olim 

Mimnermus, qui et ip e d amoribu ac delitii 

raecos fuit 

crip it. Hinc 

Horatius li br Epistolarum primo 18 : 

i, Mimnermu uti cen et, ine amor ioci ue, 
il e t iucundum i a in amore ioci ue. 

tobaeu ver us duo ilimnermi r citat qui valcle locum hunc 

Horatii plicare po un t ac illu trior m r dd re; nam, si dii 

plac t, nonnulli etiam in nomine poeta lapsi unt proferendo. 

ententia est in hi Horatianae quam imillima 19 : 

-(ç ~È: ~(oç, 't'( ~È: 't'S:p7tVÒV the:p xpumiç 'Acppo~l"t'Clç; 

"t'e:8VClLl)V, éhs: f.LOL f.L xhL 't'ClU't'Cl f.LlÀOL. 

Varro etiam apud Romano vrr gravi imu amatorias res 

elegi vid tur cripsi e; inquit enim vidiu libro III De arte 
amandi 20 : 

Dictaque Varroni ful i in iania villi 
ellera germana , Pbrixe, querenda tuae. 

Nam Gallum, Propertium, Tibullum, omnes ati norunt prae tan

tissimos in hoc gen re fui e. Hinc illud: 

Et teneri po i carmen l gi e Prop rti, 
ive aliquid Galli, ive, Tibulle, tuum. 
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Ari totelem quoquc - ut Callimachum et reliquo poe ta 

pra termittam - ip um philo ophum gravi imum ati con tat 

aliquando e elcgii cribendi oblectas ·e, atque in co genere 

multum excellu i e. uod id o libentiu refero, u t aanoscant 

no tra aetati philo ophi quam int illiu imilc - qui vix 

duobu a ut t ribu libri Aristotelis ac ne ii quidem integri p er

lec i · ( 'd q uid libro dix i? imo, paaelli ) . tatim e p h ilo opho 

iactant , c um et latinae graecaeque lina uae \'enu tatem nunquam 

p ercep rint, nequ ullam antiqu itatem dcgu tarint, aut alia arte 

quae in communi homi num u u vcr a ntur , macri tra ornate apteque 

dic ndi , didicerint , atisqu e hab ant si focde ac impur loquantur, 

ne gra mmaticorum. quidem praeceptionibu en ·ati . X equ vero 

d e omn ìbu loq uor - nam multo ha bet nostra haec actas doctis

simos elegantis imosque philo opho - sed de jj tantum qui ita 

se foeda barbari ingurgita runt ut, pau uli quibu dam excepti 

quae ti nibus qua quotidie in uls tractant, mhil pra terea 110-

rint; et a lio qui pror pere ultra eo fine qui bus illi e inclu erunt 

student, irrideant ac contemnant. Verum redeo ad rem. 

Hact nus d e materie, a ntiquitate , seu usu, et origine, simulque 

de fine elegia loc uti fuimu . ~une r eliquum esset u t de artificio 

ipsius loqueremur, scd breviter tantum, ne longior sim, loc 

d emonstrabo . In elegia, quando imitatur (non enim empcr id 

facit), imitatio fcre semper epica est . ~am h abet &.n:x:yye:À(av 

ipsius p oet ac, ruhilque imitatur praeter eri imile aut nece a rium. 

-am quomodo haec int intelligend a sati in Il P oetice Ari totelis [63 : 

fuit a nobi d eclar atum 21 • Tamet i Catullus in elegia quadam 

ianuam loquentem facit, quae tota dramatica est 22 • Quali etiam 

ode illa libro t crtio a pud H oratium: << Donec gratu eram ... >> 23. 

Id enim video a liquando u ita tum. 

Orationem requiri el gia lenem, per picua m, neque elatam 

nimis, n que rursus nimis humilem et ubique patheticam ac mo

r atam. Voco autem << morata m >> quo modo Ari tot les docuit 

libro R lietorices t rtio, et in libro P oetices 24 • In ea commi eratio 

freq uen esse debet, conquestio, exclama tio, apo trophe, pro o

p opoeia, seu fìctio persona rum , excur u seu rrapÉx~acnc; praet er 

r m proposita m , in qua m etiam aliquando na rratio desinat, sicuti 
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sa pe apud Tibullum st vider . Is nim in primi artificio e utitur 

t apte quidem huiu modi gen re rrapex~&crewv, ut quilib t p te

rit, etiam me non profer nte exempla, per se rem totam in illius 

elegii per picer . 

ebet vero in primis 

an ti qui t a tis significa tione, 

r atur, int rp ita. Quali 

elegia prima 25 : 

el gia con per a es e ac tincta aliqua 

a p etiam occulta, ac, dum aliud nar

locu e t apud Tibullum libro primo, 

Et q-uodcunque nlihi pomum novu ducat annus, 
Libatum agricolae ponitur ant Deo . 

Innuit enim fructuum primitia qua Gra ci vocabant 

de quibus Porphyrius in libro rrept &rrox~c; Tc;w tfL~.puxwv 

&mxpxà:c;; 

ecundo 

ait 26 : p&wv yàp o rr6poc; TWV xaprrwv, xat Twv &rrò yìjc;, Yj 6 TWV ~wwv. 

Idem Porphyrius libro ecundo: è:d xat 'Arr6nwv rrapawwv Eluew 

XIXTà Tà rrchp~IX TOUT€uT~ XIXTà ~ò ~EJoç TWV TCIXT€p<.ùV TCIXÀIXLÒV 1 TÒ OZ 
rraÀaLÒv ÒLà rrorr&vwv xat Twv xaprrw J ~v. Et rur us libro tertio: 

fLLfLY)uWfLEEla TÒ xpucrouv y€voc;, ... OTL ~pXOUVTO Té;l tx . ~c; xaprré;l. 

Aliu locus eiusdem Tibulli in eadem elegia est, cum ait: 

ec e puri sp mite fictilibu : 
Fictilia an tiquu primum sibi fecit agr stis 
Pocula, de facili compo llitque luto. 

Iis enim utebantur veteres in sacris faci ndi , cum magis erant 

frugi. De qua re Porphyrius libro cundo: ÒLà TouTo xcd Toi:c; xe:

pa f.LLOLç & ydoLc;, xal. Toi:c; !;,uÀ(vmç, xat rrÀexToi:c; txpwvTo, xat fLiY.ÀÀov 

rrpò Tàc; OY)fLOTd e:i:c; te:po odac;, TOWUTOLç xa(peLV rre:rre:LufL€\IOL TÒ Ele:i:ov. 

Rursus el gia secunda libri primi, eu m ait: 

Ter cane, ter dicti expue carminibu , 

Et me lustravit taedi . 

De qua re Lucianu in Menippo 27 : (..tETà youv TI)v È:rr<po1)v Tptc; &v fLOU 

rrpòç TÒ rrp6crwrrov arcorr-rUcrac; bca'rne;L mxÀ Lv, et pau lo post: tx&8Y)pé 
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-rs {J-~ xa ì &d[J.açs %:xÌ -.re:p ~~- ~m: 7·~ ò~oL praeter lume t aliu est 
locu. ap ucl e undem eadem leaia: 

:\on ego tel lurem genibus perrepf're · upplex, 

et guae equun ur. ianificatur enim \'eterum oe:Lcnox~[J.oJb:, de 

qua Thcophra.- tu in libro Characterum 2 . Cuiu - verba aliquot 

eo libentiu apponam ex ,·etu ti im o libro manuscripio, qui e t 
apud mc, guia vulo-o non habcntur in impr i libri ; plura enim 

capita characterum habet Jib r Il meus guam , ·ulgati libri . Ait [64] 

igitur: Òe:~crLÒcxq.wv(:x tcr-:-t oe:~Ha ~tpòc; òcxw6vwv. 6 Òe:~crtòcx(tJ-U)'J ot 

tXT:OV~y.X[J.EVOc; 7cX~ ze:Ìpac;, %:XL rre:p~pCX\ItX[J.EVOç, CXTrÒ Ìe:pou o&cpv·tr; dc; 't'Ò 

l ) Il ' " ' . l ~ p l t ', \ -cr70[J.'X , (.(r-'Cù\1 , 0 'J 7 Cù Tf)'J "lj[J.Sp:XV -.re:p~;::x-:e:~ J. au 0 p O : XCXL ST:L TO~c; 

7(n6òo~c; xe:9cù~v :f. oucracrO:x~ xcx:ì. r:ux Jà TI;v otxf.av xa8:x[pe:tv , x-xL oùò' 

Èm~'ljv:n f1.Vf.f1.1X-rt. De qua re I m·enali etiam atyra YII 29 : 

In tunici ea t, e t to tum semel expiet annum . 
Hyberuum fracla glacie d fendat in amnem, 
T r matu tino Tyberi merge tur, et i p . i 
Yorticibu timidum capu t abluet; inde uperbi 
Totum regi agrum nuda ac tremebunda crucntis 
Erepet geni bus. 

Huiusmodi igitur erudi ione et antiquitati cognitionc con per

genda e t elegia. Atque hact cnu sit a nobi dc elcaiae artificio 

dictum. 

FINIS 





NOTE 
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A rappre entare in modo completo Ja situaz ione letteraria n el Cin

quecento italiano occorrer bbe una collana eli doc um nti molto di,·ersi 

fra di loro: t e ti di fi lo ofia, testi ulla q uestionc della lingua, tes ti ul

l'imitazione, insieme a testi di retorica c di poetica. Forse, m ovendo da 

una considerazione sintetica del problema letterario, i potrebbe dire la 

stessa cosa pe r qualsiasi p eriodo della storia della civiltà. Ma, anche 

adottando un punto eli vista piuttosto analitico, ci sono ragion i partico

lari per a sociare questi vari campi nello studio del Rinascimento, ragioni 

più che altro storiche e pertinenti a l cara ttere spccial del fen omeno let

t erario in quell'epoca. 

Il fatt o essen ziale per chi lo studia è l'a sistere alla nascita d i una let

t eratura nuova, creata da a utori coscient i della sua n ovità ma a l t e mpo 

stesso risalenti ad una le tteratura vecchia o a ntica, di cui vogliono pro

curare la rinascita . ~ascita e rinascita richiedono una base t orica di 

una complessità straordinaria, perché questi stessi autori d esid rano 

giustificare, ad un t empo, il distacco dai m odi e dalle tradizioni recen ti 

e il legame con una conYenzione oramai o curata, se n on interamente di

menticata. Si d ovrebbe anzi dire << i legami con due com ·enzioni >> , p er ch é, 

al contrari o della contemporanea situazione in Francia, ali Italiani d l 

Cinquecento riconoscono due gruppi distinti di antecessori : accanto ai 

Greci e R omani dell 'antichità clas ica, autori di tante belle op ere ora 

ri coperte, i t re grandi campioni della t radizione nazionale, a nch 'es i 

in un certo senso riscoperti . 

Prima di dare nascita o rinascita a lla nuova le tteratura, gli autori 

d el Cinquecento (che credo il secolo di qu ella creazione, malgrado gl i 

sforzi di alc uni p oe ti del Q uatt rocen to) dovettero an zitutto giustificare 

la poc ia com e arte legittima; e tale necessità ebber o in comune con tutti 

gli arti ti del periodo, in t utte le a rti, p rché a ttra,·erso il Medio Evo, in 
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alcuni ecoli più fortem nte che in altri, s condo il più o meno sentito 
bisogno di combattere il paganesimo e il laicismo artistico, le autorità 
cci ia tiche a e ano ombattuto l arti. Coloro eh oll ro d pondere 

all'attacco, fossero artisti o s mplici intell ttuali, ebbero ricorso alla filo
sofia. Quattro rami di questa, connessi fra di loro, furono chiamati a 
fornire la molteplice giustificazione: l'etica, a chiarire che le arti non erano 
neces ariamente immorali, anzi pote ano aiutar a raggiungere i fini del
la moralità cristiana; l'estetica, ad affermare il valore in sé della bellezza 
artistica e la sua importanza n lla ita dell 'uomo; la metafisica, ad as i
curar -contro gli attacchi dei neoplatonici - che l'arte non mancava 
di una propria esi tenza e r altà; anche la t ologia, a dimostrare eh 
certe attività umane potevano per eguirsi indipendent mente dalla cen
trale preoccupazion cristiana, la al ezza. ppare ident che que ta 
<' dife a del! arti l), questa <<apologia della poesia)) doveva affidar i a fi
losofi che fo sero indipendenti o alm no taccati dalla tradizione scola
stica, responsabile della condanna. Infatti troviamo, nel Quattrocento e 
nel primo Cinquec nto, un gruppo di filosofi apologisti appartenenti piut
tosto alla p rsua ione umanistica che alla deduzion colastica e intes
senti la loro apologia di innumeri richiami e riferimenti alla filosofia 
greca e romana . 

Tutta questa docum ntazione filosofica, ri olta ad appoggiare la 
poesia nuo a, re ta esclusa dalla collana pre ente. Le ragioni sono o vie: 

un mondo in sé, vasto complesso, che rneriter bbe una collana a sé; , 
in fin d i conti, è un mondo extra! tterario . 1a se ne troveranno molte 
tracce nei no tri t e ti, oprattutto in quelli di orientamento gen rale e 
speculati o. 

Giustificata e sostenuta dai fil ofi umanisti, la nuova lett ratura 
dové prend re una deci ione fondamenta! di caratt r antiumani tico: 
dové decider i per l'uso della lingua vo lgare, scludendo il latino rivale, e, 
fra l arie forme della lingua volgare, per il to cano. La « qu tione della 
lingua », pr a nella sua inter zza, ' di una complessità uguale a quella 
già con tatata in campo filo ofico; ma la parte d l dibattito che oppose 
il latino al volgare fu di soluzione r lativamente facile c rapida : in e il 

olgar . La part in ec che mise in con orr nza un certo numero di 
linguaggi e dialetti della peni ola, perché complicata da ragioni locali, 
tradizionali, campanili tich , olle una di cussione più ampia e tal olta 
più ac rba ; la maggioranza d i te ti, nurner i imi, afferenti alla <' qu -
tion della lingua »trattano questo aspetto della di puta. P r il p o ta che 

ambi a a cr are n lla nuo a 1 tteratura, il primo passo era la s lta della 
lingua. n passo, in certo modo, pr letterario : tutti gli argom n ti capaci 
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di di rigere la ua celta erano e t ran i a con iderazioni p ropriam n te let
t era rie, qua li la forma int rinseca dell 'op ra, le proporzioni fra le sue 
parti, la ua a t tit udine a p rodurre l'effetto ar ti tico Yoluto. Tali con ide
razioni , indipend nti dal linguaggio o dal di cor o, r i a livano a principi 
est tic i che avr ebbero fatto l'oggetto di altre ricerche. 

Per for t una p o edi amo abbond anti t rumenti di lavoro per tutta la 
« questione della lingua •> : b ibliografi , studi compie ivi c parzial i, edi

zioni c ra ccolte dì t s ti . P er t a l m otivo, ed a nche perché l 'argom ento ri 
mane « preletterario », n ppur q ue ta seconda docu m n tazione \·iene 

accolta ne lla presente collana. 
P er contro, il tema dell '« im itazion •> vi tro\·crà una ra ppre entaz ione 

tipica , pur se mode ta. e esso può fa re il pont fra i ogget t i « xtralet

t erari •> o << prelettera ri »c qu ell i propria m nte lettera ri , ' per bé tan to il 

concetto eh il t rmine ha nno un enso molteplice , e ognuno di qu i sen i 
stabilisce un rapporto con una dell e mat erie eh c' int re sano. e , per 

esempio, ' intende l'<• imitazione •> come il m odo di ria lzare la lingua vol
gare a l live llo delle lingu eia siche, il legame colla <• questione d Ila lin
gua •> di\·enta evidente. P er i t eorici de l Cinqu ecento, ace ttata l'idea 

che i pot eva u are la lingua ma t erna, b isogna\·a trovare i m zzi per 

fare di quella lingua un o strumento let t era ri o all'a ltezza d gli strumenti 
adoperati nelle grandi l tterature del passato . n pa so pr cedente ra 

stato il miglioramento d el latino da impiegare nelle opere umani stiche, 
liriche, dra mmatiche o na rrati\'c. Qui il principio gen ra1 · fu empli cc: 

raggiungere l'ecc llcnza di un Virgilio o di un Cicerone, << imita ndo •> i 
ver i dell ' un o o la prosa d ll 'altro, con una imitazione, per il momento, 
purament lingui tica, d el vocabolar io , della intas i, della fra ologia 

di quei grandi mae tri del la tino. Tutti conosciamo la fama a polemica . 
p er quanto rigua rd a la pro a, fra i ciceroniani (qu Ili che insist evano 

sulla necessità di pr ndere come modello d ella lingua unicamente ice
rane) e gli anti -ciceroniani o ec letti i (quelli che a mmctteYano la po i
b ilità d ' imitare l migliori qu a lità di tutti i gra ndi prosatori). i furono 

due o tre momenti di cri i nella polemica : il dibattito fra Bembo c Pico 
d ell a Mirandola , lo sca m bio di epist ole fra Gira ldi Cinzia e Celio CaJ a 
gnini , l'attacco dello cali gcro on t ro Era mo. La nostra colla na acco

<T)i e l e epis tole del Giraldi e del alcagnini . 
Pas a ndo d a l latino a ll 'italia no, i t eorici a ffron tarono un problema 

assai di fferente. Mentre il latino era da secoli una lingua << regolata )), 
con una g rammatica fi ssa e ord inata cbe gli uma ni ti a\·e \·ano contri

lmito ari coprire, all ' italiano quel <( regola mento •> tuttora mancava. Un 

m od o p r con eguirlo fu l'imitazione della grammati ca latino-umanistica 
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ed è perciò che durante par cebi secoli abbiamo avuto una grammatica 
italiana calcata sulla latina. D'altra parte c'era il grande problema del 
lessico, che in un certo numero di trattati del principio d l inquecento 
(per esempio nell P1'ose della volgar lingua di Pietro Bembo) v nne di
battuto unitam nte a qu ilo della grammatica. Ed anche per sso il 
concetto d'imitazione si ri elò operante, perché, anch se non i furono 
(almeno credo) d i fanatici che ammettessero le ole parol reperibili 
in ante, nel P trarca o nel Boccaccio (com' ra stato il ca o per ice
rane), il fatto st sso che uno dei grandi autori nazionali avesse ado
p rato una parola le conferiva un'autorità, un erto droit de cité. E più 
ci si allontana dall'elemento singolo per avvicinarsi alla frase, alla figura, 
all'espre sione particolare, più l'imitazione da linguistica si faceva let
t raria. 

Il secondo n o d l termine <<imitazione l), forse il più comune il 
più importante n l Cinquec nto, fu appunto qu llo letterario . ttraver o 
di esso la letteratura nuova i allacciò, in due t empi, all'antica l tteratura 
cla sica alla v ccbia l tt ratura italiana. Si trattava infatti (ora che la 
lingua era ben co tituita) di esercitare tutti i modi, generi e forme della 
tradizione letteraria nell'italiano rinnovato e ripristinato. ome primo 
passo si celsero gli autori gr ci e latini ritenuti ccellenti fra tutti nelle 
loro specialità, i elevarono al rango di « mod Ili » per i futuri crittori 
italiani. n <<modello l) aveva certi diritti e certi doveri: pote a imporre, 
in primo luogo, la forma sterna del genere da lui coltivato. Fosse un 

ofocle, poteva fi ar p r tutti i tempi la forma. tragica visibile: divi ione 
in un dato numero di atti attraver o la presenza del coro; funzioni dei 
vari attori; pro odia del canto corale. os e un Petrarca (nel secondo 
t empo) , poteva indicare a tutti i suoi seguaci o <<imitatori» il modo per
fetto di formare il ver o e lo schema delle rime del sonetto. In secondo 
luogo il modello aveva il compi o di stabilire lo stile o il tono del gen re, 
stile sempr in rapporto colla materia propria del gen re stes o . Qui si 
attuava il raccordo con una notissima t eoria medievale, essenzialmente 
retorica che i presentava sotto il imbolo d ila «ruota di irgilio ~. 
Ognuno d i tre generi coltivati da Virgilio bbe la sua materia, più o meno 
stabile, il uo stile (uno dei tre stili ricono ciu i dalla retorica classica), il 
suo ver o, il suo grado o tipo di per onaggi. dremo più tardi, a pro
posito della retorica nel Cinquec nto, l'importanza di quella t oria. Per 
quanto riguarda l'imitazione dei modelli, la teoria aiutava l' imitator a 
di tingu re, nel modello prescelto, i tratti che appartene ano in modo 
istituzionale al g nere da quelli che fac vano l'eccellenza d ll'opera imi
tata. In t rzo luogo eniva l'imitazion stilistica, col fine di far sì che 
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l' spn;- -ione beneficiasse di tutti i sugO'crimenti stili ti ci del modello 

imitato (fine b n di tinto da quello lingui tìco già esaminato). 

;\e i n o tri trattati , c soprattutto in quelli consacrati ai particolari 

generi, tro v remo abbondanti richiami alla t eoria dell'imitazione dei 

m odelli. e ·i tratta,·a, per sempio, di pre ·entare le regole della tragedia, 

il teorico (com e ::\icolò R oss i o Gabriele Zinano) pos edcva due fonti pos-

ibili per le proprie raccomandazio ni : sia la t eoria filoso f1ca dd gcn re 

ca,·ata da un t to antico (in qu sto ca o la Poetica di Ari to t le) , ia gli 

esempi dci capola,·ori che dove,·ano co tituirc i modelli . La proporzione 

fra qu te due fonti compl ementari dipcndc\·a dalle letture, dall'atteg

giamento filosofico c dallo scopo pratico d el t orico. 

~ l suo terzo enso, quello a tratto e filosofico, il t ermin <<imita

zion •> fu m olto adoperato ma poco intc o attra,·er o tutto il Rinasci

mento italiano. Gli umanisli platonici copersero presto n el Quattrocento, 

n egli ~ c ritti di Platone, qu el concetto essenziale alla sua filosofia, che ogni 

cr azione materiale o piritualc, ia di Dio che dell'uomo, fosse un' <~ imi

tazi one >> dell'Idea clelia stes a co a esi t ente n ella mente di Dio. el 

campo spec iale della poe ia l'imitazione si ri contra va a vari livelli: la 

prima imitazione dell'Idea, nella cosa od ogO'etto naturale; la seconda imi

tazione, di questa cosa od oggetto naturale, nel concetto del poeta; la t erza 

imitazione, dello t esso concetto, nell'opera po tica da lui creata. È nota 

Ja condanna, da parte di Platone e dei Platonici, della poesia perché co l

locata a qu to t erzo grado di distanza dalla verità. Ver o la fine d l Quat

trocento si aggiunse a questa concezion quella a\·erroistica, che faceva 

d Ila poesia un' « imitazion della natura», formula che si confondeva 

facilm nte con la platonica. P erciò fu faci le, alla prima generazione 

d el Cinquecento, d' identifi care con en trambe la concezione aristotelica 

(esposta n ella P oetica) d Ila po sia come ~imitazione di un'azione uma

na». Platone, Aristotele c Av rroè, econdo quei cinq uec ntisti, accen

navano ad un unico fatto, parlavano di una m edesima co a. Il terzo senso 

d l t ermine << imitazione >> cr ò un legame fra l'arte l ttcraria e la filoso

fia dei veri filosofi, e, applicato (in m odo alquanto meccanico) alla poe ia 

in qua i tutti i nostri trattati, diede a questi una par\'enza di definizion i 

e eli tinzioni fil osofich . 

Quasi s mpre quella fo rmula si ripete senza che gli ut nti abbiano 

un'idea molto chiara del suo vero i<Ynificat o. Certuni, infatti, si lamen

tano che Aristotele n on i sia mai f rmato, nella Poetica., a spiegare che 

cosa fo c precisamente l'imitazion ; e enza cercare altro,·e le basi me

tafi ich della sua t eoria - fondamentale in tutta la concezione a ri t o

telica delle arti poetiche - si accontentano di dire che è una teoria 

35 
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imperfetta e di dare al t ermine un senso qualsiasi, spesso uno di quelli 

già visti . Questa incertezza a propo ito del concetto del t ermin , questo 
civolare da un senso all'al ro si manif stano in un gran numero d gli 

scritti d lla nostra raccolta, non oltanto in quelli di carattere generale, 
ma anch in qu lli eh trattano in modo specifico dell'imitazione. 

Se il t ema dell'imitazione può servire come punto di collegamento 
coi problemi << extraletterari >> o (j preletterari >> - con la linguistica 
attraverso la sua applicazione al rrùglioramento della lingua, con la filo
sofia attraverso il suo senso astratto del rapporto fra l'op ra e l'Idea o 
fra l'opera e la Natura-, è al tempo stesso propriam nte letterario per
ché ntra direttam nte nella eone zione d ll 'impiego dei modelli per la 
costituzione della nuova l tteratura. In modo simile la retorica, come 
arte del discorso, pr senta legami con tutte l discipline che interessano 
lo studio d lla letteratura nel Rinascimento. 

La retorica è fors la più complicata di tutte le scienze l tterarie del
l'epoca, non soltanto perché il t rmine gode di sensi ancora più numerosi 
di quelli attribuiti all'imitazione, ma anche perché, al punto storico a 
cui siamo arrivati, essa rappres nta una fusione e confusione di arti e 
scienze in principio diverse ma ridotte ora ad una ola di ciplina presso
ché univer ale. Sarebbe inutile provar i a sceverar tutte le sfumature 
di significato che contornavano il concetto centrale; per i nostri scopi 
immediati possiamo segnalare le distinzioni s guenti: 

J. La retorica come semplice arte della parola. - È la concezione ales
sandrina. Alla base della grammatica della sintassi, considerate come 
scienze elementari e ant cedenti, questa retorica sale al livello «arti
stico>) dell'uso della parola, cioè all'espressione figurata. Si preoccupa 
anzitutto dell'enumerazione e della descrizione dei « tropi )), delle « fi
gure*· Non è ancora una stilistica, perché le figure rimangono separate e 
non engono associate in modo da co tituire un comples o di tono o di 
effetto. Le arti poetiche del Medio ·Evo (v. la raccolta di Edmond Farai) 
favorivano la retorica tropistica e quasi riducevano tutta l'arte allo studio 
delle figure. Nel Cinquecento questa concezione semplicista della retorica 
è quasi sparita; ma rimane l'abitudine di parlare delle figure, sia nelle 
retoriche p iù avanzate che nella poetica, e di pensare a un aspetto 
della retori a come art della parola. 

II . La retorica come teoria degli sti li. - Si potrebbe qua i dire che 
la pre dente concezione della retorica trattava dei verba indipendente
mente dall res, procedeva dunque unicamente sulla base delle parole. 
Al contrario, una teoria degli stili presuppone una classificazione delle 
ma erie, delle res, perché uno stile diventa unitario e co rente quando si 
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adatta ad una singola materia e quando la esprime in modo appropriato . 
.l. -ell'an ichità classica qua i tutti i r tori, quando i volgono ad una clas

sificazione d Ila materia, propongono una divisione o gerarchia degli 
stili, talvolta a sociata ad una parallela di,·i ione dei generi retorici. Si 

possono di tinguere due tipi generali di teori : quella <<ciceroniana >> dei 
tre stili o figure fondamentali (si vide ridotta ad un'e pressione minima 

nella Rhetorica ad Herenniurn ) ; e quella di Ermogene delle ~idee>> o 

forme del dire. i\ l primo tipo la res , concepita come avente un'unità e 
integrità proprie, impone il suo carattere essenziale ai verba che la espri

mono, dando co ì uno stil <<grave >l (o <• alto» o « ublilne •>) , ~m diocre >> 
(o <• mezzano>>), o<< attenuato>> (o<< basso>> o<< umile>>), secondo il caratt re 
d ella materia. Questo tipo, rimasto preminente nell'inscgnam nto me

dievale (com nella già citata << ruota di Yirgili o >>), continua nel Rina
scimento a prevalere su tutte le altre teorie stilistichc. Però gli si affianca 

il secondo tipo, che riconosce un numero molto più grande di <<modi>> 
dell'espre sion (sette in Ermogene, dicci in Aristide) e si attrae un p o ' 

alla tirannia della materia. e (come vuole Ermogene) uno de idera dare 

alla ua opera t ono di <<chiarezza >> o <• magnitudine >> o << bellezza » o <<vi
gore » o << carattere » o << verità >> o << forza » - sono le sette Idee - , è 

evidente che questi toni non si escludono mutuamente e che ciascuno può 

impiegarsi, separatamente o in gruppo, per qualsia i materia. L 'elemento 
r eggente è ora il <<pensi ro >> , che vi ne diretto piuttosto verso l 'effetto 

da produrre che verso l'oggetto da rappresentare. pinta alla sua con
clusione logica, una tale t eoria può raggiungere da una parte la retorica 
tropistica, dall'altra il culto dell 'espressione per se stessa, senza rap

porto con la m a teria, e può quindi condurre ai vizi associati, fin dai primi 
t empi, con i tre stili . V dremo esempi di tutte queste tendenze nei no
stri trattati di retorica e anche in alcuni t esti di poetica. 

III. L a retorica çome teoria della composizione letteraria. - Volle 
Cicerone, con tinuando la tradizione romana, che la retorica fosse l 'arte 
di comporre il discorso in modo da conseguire gli scopi dei tre generi reto
rici, il dimostrativo, il deliberativo e il giudicial e. Quest 'arte di tingueva 

in ogni composizion tre parti : l'invenzione, che doveva scoprire gli a r
gom enti o materie utili a l caso in questione; la disposizione, che deter
minava l'ordine della loro presentazione ; e l'elocuzione, che assortiva 

le parol e, l'espres ione, agli stessi argomenti . (La parentela fra questa 
t eoria e quella che opponeva res e verba è evidente.) Ora, e si epara la 

trilogia materia-ordine-parole dalla n ozione specifica del << caso » reto
rico e d el <<discorso >> fatto per tratta rlo, riman una specie di ricettario 

universale p er tutte le varie composizioni che si possono fare col m ezzo 
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del linguaggio. La separazione fu fatta nel Medio Evo (ma forse anche 
prima). lib rando la triplice distinzione dal dominio esclusivo della reto
rica e rendendola applicabile ad altre forme letterarie; si che, quando 
giunse al Rinascimento, divenne lo strumento fondamentale per le discus
sioni sulla poetica. In un certo senso il pa aggio fu facile e compr n i
bile. S si doveva parlare di poesia narrativa, veniva subito in m nte 
l'insegnamento di icerone a proposito della narratio (parte dell'inven
zione) e delle parti che le si accompagna ano, exordium, divisio, confir
matio, confutatio, conclusio. Così i primi commentatori delle R ime del 
Petrarca videro n l primo sonetto l'esordi o, nel secondo il principio 
della narrazione, e co i via. I termini aristot lici di << principio )) , << mezzo >> 

(<fine>> d'una favola s'identificarono colla disposit io, e la considerazione 
della lingua, dello stile, delle parole poté as imitarsi alle norme del
l'elocutio. In Francia come in Italia, le prime arti poetiche adottarono 
la distinzione cic roniana come sch ma centrale per l'organizzazion del 
proprio contenuto, e molti trattat Ili vi si riferirono co tantemente per 
i propri soggetti più limitati. 

IV. La retorica come arte della persuasione. - Colla ~coperta nel 
primo Rinascimento della R etot ica di Ari totele, tutta la di ciplina si ar
ricchì di una nuova concezione e di un nuovo ori ntamento. Aristotele 
stesso, nella prima pagina del suo trattato, rimprovera ai suoi ant ces-
ori vizii e mancanze in tutto simili agli asp tti delle t eorie già v iste. P er 

lui la retorica dev'essere << l'arte di ritrovar . per qualsiasi argomento, le 
fonti della persuasione», le fonti cadono otto tre categorie generali : il 
carattere del pubblico, al quale deve appropriar i il discor o per a icu
rame la persua ione; il carattere dell'oratore, che deve mostrarsi tale 
da convincere il pubblico che egli è un uomo buono e che ciò che dice de
gno di fiducia; c la somma degli argomenti, anch'es i concepiti in modo da 
persuadere lo stesso pubblico. ppetto a con iderazioni tali, materi come 
la disposizione e l'elocuzione appaiono d'importanza secondaria; sono le 
ba i etiche, pat tiche e logiche del suo discorso che devono ritenere l'at
t enzione dell'oratore. La t eoria ari totelica della retorica, p erò, non ha 
mai so tituito le tradizioni già note da sec li; al ma imo aggiunse a que-
te ultime la pos ibilità di edere la retorica sotto un'altra luce. fa quella 

nu'ova veduta diede alla di cussione della poetica una ricchezza che non 
avrebbe avuto altrimenti, spingendola purtroppo v rso una confusione 
ancora p iù grande fra le due arti. 

Per il loro numero come per la loro varietà i trattati di arte po tica 
che riproduciamo costituiscono il c ntro e il cuore della collana. P ensia mo 
così di rappre entare il centro e il cuore del problema letterario nel m-
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quecento. Fu l'arte poetica l'arte'" ramente nuo,·a in quel ecolo, q uella 
che dm·eva fondare la num·a letteratura e portarla alla sua massima ec
cellenza. Tutte le altre arti e di cipline a cui abbiamo ace nnato- e t e
ti ca, lingui stica, stilistica, r t orica- non furono altro che gradi al Far

naso d ella vera poesia, che ric rcavano con un o stesso slancio t orici e 
poeti, critici c accad emici . Fu anche l'arte più discussa, più soggetta a 
controversia. Perché quando i fonda un 'arte nuova, coll'intenzione chiara 

di farla nuova e colla coscienza netta di rompere col pa ato tradizio

nale, c'è bi ogno d i riesaminare ogni particolare a petto della produz ione 
dell'opera, ogni criterio per il suo giudizio, tutti i rapporti fra l'arte le 
altre forme di creaz ione c di conoscenza umane. E econdo la formaz ione 

intellettual del poeta o del critico, econdo l 'at t eggiamento filosofico 
che gli adotta n 11 ' ame, econdo il gener poetico che lo interessa di 

più, secondo i t esti antichi nei quali trova le proprie sol uzioni, ognuno 
arriverà a ri ultati individual i e personali . In Italia, a causa della molti

plicazione dei generi per l'aggiunger. i degli ant ichi a qu elli rimasti dal 

Medi o Evo, e talvolta per la mescolanza eli forme antiche e recenti, il 
problema el ci generi - e eli ogni genere - venne acl e ere un elemento 
appassionante eli tutta la discussione letteraria. 

I n ostri trattati poetici i dividono dunque in quattro categorie: le 

vere <<art i poetiche )) , che trattano sia della poesia in generale, ia del 
p oet a e delle sue qua lità; le eli cus ion i sui singoli generi o su problemi 

peculiari eli uno di es i (qual e la <• purgazione )) nella trag dia); le inda
gini sull 'una o ull'altra clell <• figure)), quali l'allegoria o la pro opopea; 

e (in una classe a é) l'esame el i Denorcs dei rapporti fra la poesia c la 
politica. 

Attraver o qu ste categori , p rò, alcuni t emi e problemi costanti 

s ' impongono all'att nzione dei t eorici : 
I. Il fine della p oesia. - e s' incomincia col trattato del Denores, 

Discorso 1·ntorno a que' principii , cause et accrescimenti che la comedia , la 

t1'agedia et il poema eroico ricevono dalla filosofia 1'YI01'a1e e da' govern atori 

delle republiche, s i vede uno dei principali fini a segna ti nel Cinqu ecento 

alla poesia: il fi n e cti o e politico. Infatti numerosi autori (soprattutto 
certi filosofi) fa evano della po tica un a parte cl Ila filosofta m orale, mi
ra nte sia a servire i bisogni politici dell o stato, ia a migliorare il carattere 

la co ndizi one morale del cittadino. Risu lta t o eli una lunga tradizione me

eli vale, qu t'atteggiamento ver o l arti Yenne acl es ere r inforzato dalla 
l ttura della R epubblica eli Platone e, più tardi, eli certi passi dell a P oli

t ica eli Aristotele. econdo que ta tesi, l'intero componimento poetico e 
ognuna delle sue parti divenivan o uno strumento per insegnare, per di-
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mostrare, per imporre le conclusioni della filosofia morale. Nel campo 
particolare dell'etica, la <<favola>> di una tragedia poteva mostrare allo 
spettatore come sono puniti coloro che commettono grandi delitti; 
qu Ila di una commedia, come ono e posti al ridicolo coloro che impe
discono il vero amore dei giovani o che, ritenendosi furbi, finiscono col 
rivelarsi piutto to scemi. Anche dal carattere dei personaggi potrà il 
lettore d eri v are lezioni di morale: esempi di virtù dall' eroe di un poema 
epico, esempi di vizi (da fuggire! ) dal malvivente oggetto di una satira. 

nche ri p tto alla politica la poesia offri a possibilità d'interpreta
zione e di giudizio . Il cittadino di una democrazia davanti allo spettacolo 
di un tiranno mal agio pote a ancor m glio apprezzare i vantaggi della 
forma di governo sotto la quale iveva; mentre il soggetto di un re 
buono, vedendo le azioni di un re meno buono, si fac va capace di trarre 
conclu ioni utili sul rapporto fra il carattere e il comportamento di un 
re e il destino, felice o infelice, del popolo suo. P r l'etica come p r la po
litica la poesia costituiva un'aggiunta alla vita reale, all' sperienza, una 
forma di vita più p erfetta, più ordinata, più conforme alle leggi univer
sali della moralità. In tutte le form poetiche la presenza di sentenze, 
proverbi e mas ime permetteva al lettore di cogliere un' pre sione 
concisa e memorabile di questa legge universale, della sagesse des peu
ples. (Infatti lo stampatore del Cinquecento, apponendovi virgolette, 
aiutava il suo lettore a riconoscere le entenze morali .) 

Una tale concezione del fine etico-politico-morale della poesia sotto
metteva quest'arte ad altre discipline filosofiche, e cosi tanto i principi 
p r la composizione dell'opera quanto i criteri della sua eccellenza an
davano retti da considerazioni proprie a quelle discipline. Una favola 
che doveva dimostrare qualco a faceva sus eguir i gli episodi nell'ordine 
richiesto dalla dimostrazione; un carattere che doveva e emplifìcare dati 
vizi e virtù si costituiva di tratti utili perché esemplari, non già perché 
adatti ai bisogni interni della truttura poetica. Una poesia sarebbe stata 
buona, se la conclusione morale ne fos e chiara e convincente, e soprat
tutto se fosse quella richiesta dalla filosofia (o dalla società) che ispirava 
la ua creazione. ltrimenti, sarebbe stata cattiva. 

È ovvio che un fine co ì concepito presupponeva un pubblico suscet
tibile dell'edificazione morale o delle cono cenze politiche che impartiva 
la po sia, un pubblico, cioè, di un caratter . di uno stato so iale c di un 
livello d'istruzione che da un lato involgessero il bisogno della lezione 
morale, dall'altro la capacità di approfittarne. Il teorico-fìlo ofo che te
neva questa po izione era dunque indotto ad analizzare il pubblico della 
poesia e a raccomandare metodi e mezzi artistici convenienti. Dal mo-
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m nto in cut 'incomincia a tudiar' e a con iderare il pubblico, la poe

tica entra in contatto stretto con la ret orica . Tutto il rapporto fra let

t ore e « p oema * (e fo r c anche poeta) diventa un rapporto r torico, per

ché le conclusioni a proposito del carattere d l pubblico influì cono sul 

m odo di far poe ia come i fini morali influì cono ulla natura della favola, 

d ell' ethos dei p rsonaggi e delle ntenze . Fra i fini propost i da Cicerone, 

quello d el docere pas a nel campo d ella poetica, tutta l' economia del 

componim nto p oetico (e l'operare tes o del p oe ta) p r-egue la realiz

zazion del ~documento*· 

l'n secondo fine proposto p r la poesia , anch'e. so appartenente al 

docere , fu quello dell'i truire. ~ -on i tratta più di «documento)) morale, 

di comunicazione d i una lezione, ma piuttosto di prc enza, nell 'opera, di 

dati, fatti e a \·venimenti che contribuiscano alle cono cenze rr nerali del 

lettore. Come la storia, la poe ia comprend e un gran numero di esperienze, 

di osse n ·azioni, di esempi, un numero superiore a quello he può trovar i 

n el corso normale di una vita umana . Agrriungend o questa somma d'in

formazioni a tutto ciò che fa c v d nella ua propria vita, il lettore rie

sce ad e t ndere e aumentare la propria c peri nza individ uale; riesce a 

vi ·ere la vita d egli a ltri. Per molti teorici - che lo dicono senza esita

zione- la poesia è, fra tutte le arti, quella più v ic ina alla storia: tutte e 

due <c r accontano*· col mezzo d Ile parole, azioni passate (reali o finte), 

tutte e due si trovano n ll 'obbligo di raccontare in m odo, se non vero, 

almeno veros imile. L ' condizioni della p oe ia na rra ti\·a ra somigliano a 

quelle della st oria e, quando si giudica delle due arti, sono applicabili g li 

ste i criteri . Poes ia toria sono a nche qua i identich e riguardo al fine, 

eh è d'istruire il l ttore alla comprensione della vita uma na e delle 

cau e ed effett i che la rendono int lligibile. Benché il fine del docere sia 

comune a q ue ta teoria e a lla preced n t e , l' operazione de lla poesia-storia 

è abba tanza di\·ersa; il suo pubblico si configura d iversament da quello 

d lla po ia-re torica : il carattere ne è inte llettuale, il suo bisogno è d'in

formazione. Se da qu sta informazione esso deriva poi lezioni morali, è 

un eff t to ccondario e non primari o della poe ia. 

Col terzo fine cinquecente co della poesia ci ritroviamo n el carnpo 

propri o della re t orica. È il movere. P er il retorico tradizionale il secondo 

m embro della trinità ciceroniana indicava quel potere della retorica, fat

ta ben , di <c muovere>) le passioni dell'ascoltatore . Lo s forzo principale 

dell 'orator e do\ e\"a indirizza rsi ad eccitare le passioni appropriate a l caso 

particolare : attraverso le passioni persuad va, convinceva, vinceva. P er 

il teorico d ella p oesia il trasferimen to del movere alla sua arte fu facilis

simo. Egli ebbe oltanto da identifi care i punti essenziali di contatto 
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fra retorica e poetica: l'esistenza nella poesia del<< carattere,>, dell'ethos, 
equivalente (anche se in maniera ambigua) al carattere dell'oratore e del 
pubblico nella retorica; la presenza in tutte e due, sp cialmente se si 
leggessero la Poetica e la R etorica di Aristotele, delle stesse passioni; il 
fatto che, s condo certe teorie della poesia, l'effetto poetico era un effetto 
sul! passioni. Alcuni fatti storici venivano ad aumentare la confusione: 
Platone (sempre nella Repubblica) aveva condannato la poesia appunto 
perché muoveva le passioni, e quell'effetto era contrario ai fini de iderati 
per l'educazione d i futuri governanti della repubblica. ristotele, par
lando della tragedia, le aveva assegnato l'eff tto della << purgazione ,> 

delle passioni di misericordia e di paura; e i dif nsori della po ia contro 
Platone in i tevano che la << purgazione ,> ra una forma utile d l tnovere, 
che poteva giustificare non soltanto la tragedia ma tutti i generi poetici. 

È da notare che, se il fine politico-morale forniva criteri p r il giu
dizio e la valutazione delle poesie- criteri derivati, s'intende, dalla filo
sofia politica o morale - , gli altri fini d l docere-istruzione e del movere 
si pre tavano m no alla scoperta di criteri e all'atto critico. Ogni poe ia 
conti ne ~informazioni» e <<istruzioni,> del tipo egnalato in qu sta tesi, 
e, tranne c rte differenze quantitativ , ci sarebb poca po& ibilità di 
di tinguer l'una dall'altra. Ogni poesia (se non ' una semplice poesia di
dattica) << muov ,> le passioni; e anche se una le muove più di un'altra, 
come affermare che ciò costituì ce una superiorità da ammirare? In que
sto s oso, i dove a considerare il fine della poesia come un lemento 
distinto dall'operazione interna della composizione po tica dalla sua 
qualità. 

Per il quarto fine, che termina la serie ciceroniana, c' al contrario un 
rapporto chiaro con il problema dei criteri e della critica. i tratta del 
delectare. ncora una volta la retorica antica vede a la po sibilità di con
seguire gli scopi dell'arte con mezzi sussidiari dell'argomento logico o intel
lettuale. Il mouere dei retorici era, nella tradizione peggiore, un app Ilo 

olgare alle passioni attraverso m zzi << inarti tici ,> come i gesti e la voce 
dell 'orator ; nella migliore, la presentazione d l carattere etico (sia 
dell'orator . ia d l suo eli nte) sotto un aspetto degno della impatia 
dell'ascoltatore. Il delectare, inv ce, era indirizzato alla sensibilità arti
stica e letteraria del pubblico, poiché consist a nel piacere di sentir 
belle parole in un bel ritmo e in una bella mu ica, ordinate a produrre uno 
stil unitario e coerente. l oteva dunque r alizzarsi con soli l ggerissimi 
legami colla materia o col soggetto d l discorso . Alcun di queste idee 
passarono nella teoria po tica del delectare, dove p rò furono modificate 
sotto l'influ so delle idee oraziane sui fini della poetica. 
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L'_,..J rs poetica (o Ep1stula ad Pisone ·) di Orazio, cono ciuta attra
verso tutto il ::\1ed io Evo, fu per questa ragione la prima fonte della t eoria 

rinasc imental della poesia. \ "i si ritrovarono integralmente i t r fini ci
ceroniani , applicati alla poesia e interpretati come scopi peculiari di essa. 

11 docere e il delectare i riconobbero in formule orazianc come: 

Aut prode e volunt aut delectare poetae ... 
Omne tulit punctum qui mi cuit utile dulci ... 

e il movere nel pa ·o attorno ai ver i: 

_i vi m fiere, dolendum e t 

prìmum ip.:.i tibi . 

P r quanto riguarda,·a il delectare, a o iato anche col verso, 

:'\on ·ati eÒ>t pulchra e c poemata: dulcia unto, 

il piacere o il <~ dolce,> (secondo i commentator i del inquecento) era pro

dotto dalla parola, dall o stil . "C'n'altra di tinzion c ret orica, quella res : 

verba, veniva a rinforzare tal in t rpretazione: se la materia, la res , dava 

alla poesia il fondamento della sua utilità, erano i verba ch e l da va no la 
bellezza la piace, ·olezza . P er un teori co dell'epoca, una r a omiglianza 

di t ermini o di concetti era uffic ien te a giusti ficare l'identificazione di 

teorie diver e; nel ca o pre ente egli vedeva facilmente rapporti fra i 
<~ erba ,> o l '<< elocuzione ,> della retorica e lo <• s tile>> o la <~diz i one>> d ella 
poesia (aggiuntivi il ritmo e l'armonia dei , ·ersì). na sola t oria del de

lectare, ridotto a ll 'aspetto v rbale o discorsi,·o delle opere, ricopriva 

m olte vari tà di fun zioni d Ila parola in diver e forme letterarie. 

D opo la m età del secolo venne alla luce un 'altra teoria del piac re 
poetico, più ampia de lla p rima, nel senso che cercava le fonti di quel pia
cere in clementi della forma <• anteriori>> (se i vu ol ) al la parola. Fu in 

quel t empo che tornò ad esser e veramente conosciuta la P oetica dì Ari
stotele , r is op rl..a alla fi ne del secolo prec dente ma ri ma ta fin o agli 
anni '4o e 'so proprietà di pochi studi o i . Pe r .\ristotelc ogni componi

m ento poetico ra uno trumento capace di produrr un ffetto proprio; 
l'effett o ra un'emozion o passione che corri ponde\·a prin ipalm nte 

a lla situazione al carattere m orale del protagonista (in qu est o senso, 

dunqu , un effetto etico deri\'ante da elem nti etici del componimento e 
non del l ' ttore). ~la l 'emozi one o pa ione inerente all'oggetto d !l' imi

t azione si attuaYa on fficacia si face\'a accompagnare da piacere a 
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cau a di tutto l'assieme di rapporti formali stabiliti a ll' interno del com
ponimento poetico, cioè a causa d Ila << b llezza •> dell'opera. n piacere, 
dunque, di cui era re pon abile l'« imitazione ». l contrario del delectare 
r etorico, basato sulle parole, il piacere po tico dipendeva dalla struttura 
della favola, del carattere, del pensiero, organizzati in una forma extra
verbale o pre-verbale, anche se espressa, finalmente, in parole. (Bisogna 
tener sempre conto della triplice distinzione d ll'oggetto, del mezzo e del 
m odo dell'imitazione.) 

i può dire, credo, che anche prima della riscoperta della P oetica ci 
fu qualche raro esponent della t eoria « edonistica l) d lla p i a, qualche 
po ta o t orico che scludeva tutte le consid razioni retoriche per p n
sar ad un puro piacere poetico; come i può dire che, dopo quella risco
p erta, furono rari gli scrittori che vollero sostituire tale t oria a l modo 
corrente di con iderare la po sia. Le abitudini rana troppo forti, il do
minio d lla r etorica troppo bene stabilito. Di più, tutta la formazione 
dei giovani n lle scuole e nelle università, tutto l'orientamento delle 
di eu ioni accademiche favoriva il protrarsi dell'atteggiamento retorico 
verso tutte le a rti del discorso. D ocere, movere, delectare restavano i punti 
principali di riferimento quando si con ideravano i fini della p oesia . 
questa tradizione si aggiun c (soprattutto coll'avvento della ontrori
forma) il pot re dell autorità ecclesiastiche, che si opponevano all'esten
sione del principio d l delectare, in istendo su quello del doce1'e. P er esse 
l'e istenza di una poe ia laica era amm ssa olo in quanto pot sse di
ventare uno strum nto retorico della morale cristiana. 

Nondimeno, anche se rari, qu gli crittori esiste ano . Ne troviamo 
le tracce in certi commenti della Poetica, per e empio quello di Fran
ce co Buonamici, pubblicati 'er o la fine del ecolo. Alcuni autori di 
trattatelli sui vari g neri dichiarano la possibilità di vedere nella poesia 
un'opera d'arte capace di procurare un piacere unicamente est tico . 

II . Il poeta e il suo carattere . - L'assimilazione dell'arte poetica 
all 'arte d Ila retorica produsse, fra altre cose, un interesse per la vita, il 
carattere e soprattutto il talento particolare del poeta. ome abbiamo vi
sto, nella R etorica di Aristotele il carattere dell'oratore fornisce uno dei 
tre argomenti generali, il co idetto argomento «etico l). Ma non furono 
né questo trattato né questa forma di analisi che died ro impulso alla cu
riosità per la persona e il genio del poeta. La cosa è più semplice. ella 
tradizione romana della retorica la p ersonalità dell' oratore occupava 
un posto important issimo nella t oria g nerale; è significativo che Cice
rone intitoli uno dei uoi trattati D e oratore, un altro Orator. L ' impor
tanza risulta dal fatto che, per i t eorici, lo stile e la dizion costituivano 
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l'elemento più diret amentc c prc ivo dd genio individuale dell'oratore. 

L 'invenzione poteva venire dalle letture dalla formazione fil osofi ca, la 

disposiz ione dalle regole (co ì pecitìchc !) ull'ordinamento delle parti 

ucces ive del di cor o. :\la l 'eloc uzi one, anche se c'erano modelli stili

stici , doveva rapprc. cntare le qu al ità personali dell 'inte llet to di chi 

parla,:a. 

Coll'ingresso fra i te ti canoni i delle Institutiones o1·atoriue di um

tiliano l 'attenzione ri\·olta a l t a lento dell'oratore- c dunque del poe a-

i acneralizzò. P er Quintiliano l'arte oratoria co n i t eva interam nte 

nella institutio, cioè nella formazion ed educaz ione dell 'ora tore, e non 

n ella t cnica d el comporre. Per lui l'oratore era l' esemplare perfetto delle 

qu alità umane, e per ciò sommamente importava che la sua educazione 

fo s la migliore po ibile. e la cultura filo ofica (n ll' etica, nella poli

tica , nella logica) ne fos e completa c retta, l' im•eHtio riuscirebb e irrepren

sibile; se l 'orator a\·e e fatto larghe lettur ', saprebbe dare al discorso 

la dispositio voluta; e quelle t es ·e le tture, a. si mi la te praticamente a t

tra erso l' e rcizio e l'imitazione, gli darebbero le parole utili a una bella 

elocutio. ::\é basta: per Quintiliano (a differ nza dci . o fisti, di .\ ristotele 

e di Cicerone) s i trattava di formare un uo mo veramente buono, v ·ra

m ente saggio, realmente in pos esso delle qualità che dimostrerebbe nei 

suoi discor i (mentre per gli altri bastaYa la dimo trazione) ; la scuola 

a v va insomma lo scopo di fo rma re un uomo (si pen a un po' a !.\1ontaigne) , 

n on un oratore. 

on fu difficile, a questo punto, far coincidere la concezione esalta ta 

d el p oeta-u om o di virtù con qu ella mis tica, c platonica e cri stiana, del 

poeta-vat es. poeta-profeta, poeta isp irato da Dio attraver o le ~Iuse . 

L o stesso Platone a eva dato agli apologi ti della poesia uno dei loro 

migliori argomenti, con la sua famosa (l cat ena dell 'i pirazi one ». Coloro 

che vollero dare alla difesa una forma biLlico-cri tiana parlarono di 

Mosè-poeta, alomone-poeta, David-poeta, rispondendo dire ttamente 

alle acc use mosse n el fedio Evo . osì, var ie t endenze uman istiche vcn

n ro a co mpletare la rappresentazione del genio poetico: il poeta era un 

uomo straordinario, in contatto con mi tcri c segreti divini, capac di 

una Yisionc speciale dell'a \·enire come del pa ato, colpito da un fu

ror che lo avvicinava ag li amanti e ai profeti. Per pa sare da qu sta 

idea così o cura e indefinita del po ta alla nozione del poeta-artista, bi

sognava sv iluppa re due concetti annessi: qu ello del talento poetico e 

quello d ll'arte. 

Ritengo che, per la maggior parte dei t eor ici, il t ale nto poetico fo se 

un talento linguistico. Tutta la t eoria dell 'imitazione, s ia quella tilistica 
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che quella dei modelli, si fondò sulla premes a che il poeta possedesse una 
natural capacità di esprimersi attra rso il linguaggio, che l ' imita-
zione potesse rend re questo talento più adeguato alla cr azione lett -
raria. Ma in che precisamente consiste il talento linguistico? È difficile 
determinarlo. Concepito come mera sensibilità all'armonia e ai ritmi 
della lingua, rimarr bbe incompl to, entro i ri tretti limiti degli elementi 
prosodici . i to come vivacità dell'immaginazione, abilitante il poeta a 
trascendere l'espressione propria in quella m taforica, supererebbe il 
livello linguistico; la metafora (con tutte le altre figure) è un atto intel
lettuale che opera ui concetti. Il talento po tico, anche n lla ua forma 
più semplice, dov va essere per il Cinquecento un talento che oltrepas
sava l' elocutio p er includ re l' inventio - le 1'es con i verba. Infatti i no
stri teorici attribui cono al poeta una facoltà superiore di ntir le pas
sioni degli altri uomini, di rappre entarle con fficacia e di comprend re 
le cause delle azioni umane. Le ba i di que to tal nto morale l trova
rono del pari nell'A rs poetica di Orazio e nella Poetica di ristotele (t sti 
che, per molti di loro, presentavano una ola e m d sima t eoria d lla 
poesia). 

d ogni modo, non si limita a la capacità del poeta al solo talento: 
educazione, formazione, arte ed rudizione rano pur necessarie . Lunga 
discu ione, durante secoli, fra i difen ori di razio, eh i accontenta

ano della atura (<< po ta nascitur, non fit ~>), e i difensori di icerone 
Quintiliano, che vole ano aggiungere alla Natura l' rte. Ila fin e vin

ero questi ultimi, non s nza concedere l'importanza dell doti naturali 
del po ta. Tutto l 'argom nto di Quintiliano a proposito della formazione 
dell'orator fu tra ferito al poeta, enza notevole cambiamento. La sua 
ducazione arebb , per una parte, generale (formazione del aratt r , eru

dizion , filo ofia), p r un'altra, pecializzata (lingua, letture, regole del
l'arte). La prima parte avrebbe per scopo d'insegnargli l cose che, più 
tardi, div rrebbero mat ria dell . ue poesie, la seconda gli elem nti co
stitu nti la forma. L'arte, poi, s'impara a sia dai modelli, sia dalle re
gole; ma l r gole rano più chiare e la ciavano m no alla fanta ia inter
pretati a del poeta. ron era l'arte, s'intende, una parte d l carattere o 
del genio del poeta; ma qu este discussioni dovevano qua i s mpre, e 
quasi di neces ità, menare alla considerazione dei metodi u ati da usare 
per comporr poesie . 

III. Poesia e lingua. - P r i filosofi di tutte le arti, come per i 
filosofi generali, il fatto che il Medio E o aveva spesso po to la poe ia 
nella categoria delle arti del discorso, insieme alla retorica, alla gramma
tica e alla logica, ra di grande intere e. Far della poesia un'aggiunta 
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del trit iwn era m ttcrc l'accen o ull ' u o della linaua in tutte que te 

arti abolire l ' dis inzi on i dei loro m odi di operaz ione. lnoltr , portare 

l'attenzio ne su i <·erba, su ll 'cio uzi on ' , aument aya la confu · ione fra poe

tica c re or ica. _uando, con la P oet ica di .\ri ·t o t el , nlrò in giuo o il 

concetto del <• mezz ,, poetico (<< parole, ri m o c a rmonia •>) , i filosofi tro

Yarono una conferma della mede ima t e i . i dimenticarono, o almeno 

si lasciarono in disparte, gli altri conce ti e enziali d ll 'oggctto e d Ila 

m an iera dell 'imitaz ione- dunque, in un certo s n o, il co nce tto tes o 

dell'imitaziont - per metter in yalor e anzitutto il <<di cor. o •>, la 

lingua. 

ena dell e conseguenze di qu est o orientamento fu il dibattit o sopra il 

Yer o e la pro. a. P er quas i tut.ti, e già da lungo t empo, <• poesia ,, c 11 , ·erso » 

erano t ermini equi,·al cnti . La poe ia e ra un <• discor o in , ·cr i >>, la pro a 

l o trumento de lle altre arti del discorso; l ' unico elemento di dis tinzione 

era il m ezzo (pro odico) . Qua ·i tutt le definizi oni d Ila poc ia cont ne

vano la fonnula <• in , -crso ''· << in versi ••. e alc un e fa ce vano di ciò l'e le
m ento caratt ri tico . I commentato ri della P oet ica di Aris to tele dimo

strarono, al principio, l' ·ist enza di cert i pa~s i dove il filo ofo a,·cva insi

stito che ciò che det rmina la poesia è l' imitaz ione, non il vcr o, d altri 

pas i ne i quali ave,·a detto c hiaram nte che la poesia pote, ·a e- istere ia 

in ver i c he in prosa. :\1a poiché i t sti aristotelici in qu ell 'epoca erano 

ancor più imp rfetti di quanto sono oggi, la supe rstizione a fa,-ore del 

v r o era forti sima, altri commentatori poterono produrre argom nti 

che facevano dire ad Aristotele esattamente il contrario di quello che 

aveva d etto in realtà. La poesia ra un discor o in ,-cr i, la toria una nar

razione in prosa, l'epopea una narrazion in , ·ersi; la tragedia e la com

media i dovevano seri\· re oltanto in ver i. Evident m nte, questa 

conclusione n o n elimina,·a ogni diff1coltà. l n quale eia se m.ettcre le no

v elle d el Boccaccio? h e cosa fare dei pa si in pro a dell'A rea dia ? Come 

con idcrare le commedi in pro a, ch e di,-cntavano cmprc più numerose? 

I fautori d ella prosa non si died ro p r \·inti . Yedjam o, nelle ultime 

pagine della nostra raccolta, un trattato di Paolo Beni ch e s'intitola: 

Disputatio in qua ostendi tttr praestare comoediam a.tque tragoediam me

troruml vinculis solvere. Tutti gli argom enti del secolo in favore della pro a 

, .i s i tro,·an o ria unti. Sono, più che altro, argomenti di retorica: i Yersi 

imp dì cono un 'espr s ione diretta chiara; il pubblico dci no tri t empi 

vuol e un linguaggio simile al pa rlare di ogni giorno, non apprezzando la 

com pie ità e le d eformazioni del , ·erso; il \·crso è artificiale c la rima è 

m onotona e noiosa . Come tali, ri pendono ad argomenti n on m eno re

t orici d<:ll'opposizione ; perché di rado, in qu e ta e tà, si a rgomenta con 
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considerazioni e tetiche. La bell zza r sta un ideai da conseguir , ma 

alle tecnich a ciò adatte si pensa poco. Per i teorici, anche le ragioni per 
l'uso dei ersi ono retoriche: il verso, colla rima, aiuta l'ascoltatore a 
ritenere il di corso e ad impararlo a memoria; il erso, più ri onante 
della prosa, permette all 'attore di farsi sentire dagli ettatori eh sono 
n Ile ultime gradinate del teatro; la prosa omune e non fa effetto, 
mentre il verso ba qualcosa di rilevato e di eccezional ; il più alto degli 
stili, quello della tragedia e d ll'epopea, vu ole il mezzo straordinario d el 

erso. gni tanto, però, c'è un argomento che sce dalla stretta retorica. 
I Platonici vedono n l verso e n Ila r ima la possibilità di rappr sentare 
l'armonia univ rsale che regge il mondo. Gli Oraziani segnalano il fatto 
che il loro ma stra aveva sempr precisato, per ogni genere poetico, il 
v rso da adoperar i. Gli Aristotelici int rpr tana il loro testo come una 
regola assoluta per l'uso simultan o, in tutti i generi, dei tre mezzi, 
<<parole, ritmo armonia >t , e dunque del ver o. ono, e rimangono, 
ragioni di autorità. 

La s conda cons guenza della riduzione d lla poetica alle «arti del 
discorso )) fu l'idea dell 'esist enza separata distinta di una <( lingua poe
tica &. Se tutte quelle arti appartenevano alla stessa cat goria perché 
usavano il linguaggio, sse si di:ffer oziavano fra di loro per uno d i due 
elementi segu nti : la funzione particolare cui adempi ano - la p r sua
sione per la retorica, il r golamento d lla lingua p r la grammati a, la 
prova dimo trativa per la logica, l 'utilità colla dolcezza p r la po sia -; 
e la lingua peculiare e caratteristica di ciascuna di sse. La lingua della 
poesia, come si è già visto, dove a aver qualità speciali, appropriate 
alla dolcezza e al piacere; ma non si doveva trascurare l 'utilita d i fini 
morali . Qu sti ultimi si otten vano attraverso la chiarezza, l'onestà, la 
correttezza della lingua; mentre p r il piacer e ci vol vano qualità che 
separavano la lingua della poesia da quella di tutte le altre arti discor
sive. i può dire che, nella pratica, quest qualità si riducevano all'espres
sione figurata . 

Ancora una volta tutta una parte della teoria d Ila retorica diventa 
utile ai poeti. Le li te d 11 figure - di <(pensiero)} o di <(parola)) -
come anche le descrizioni di ogni figura, sono a loro servizio. I modelli 
antichi o recenti di engono miniere, dalle quali si cavano migliaia di 
esempi di tutti i modi poetici: la metafora soprattutto, ma anche l'ana
logia, la comparazione. Ma non sono utili anche per il retor ? nz'altro. 
Si deve però rilevare una differenza di grado, di quantità. e il retore 
dovesse introdurre nel suo discorso tutta la num rosa famiglia delle 
figure, quel discorso riuscir bbe troppo fiorito, troppo elaborato, richia-
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m erebbe l 'attenzione del pubblico sugli sforzi d i st ile non persuad erebbe 

più. ~Ia il poeta pu ò - anzi d e, ·e - dimo trarc la p ropria capacità di 

rendere elegante, ricca, straordinaria la lingua che a dop era. P oiché il 

su o genio è , ·eramente un geni o lingui ico, i , uoi cop i si con eguono me

diante la lingua, e ciò ch e lo distingue dal ret orico ' un linguaggi o più 

eccezional e ; il p oeta è poeta olamcnte qu a ndo fru tta al massimo le pos

sibilità d ella <c lingua p oeti ca >>. 

IV. La f orma del componimento poet ico . - Propo ngo una t esi: 

ne lla misura in cui le di cussioni di p oe tica , n el Cinquecento, h a nno por

tato su argom enti essenzialmente poetici (la ciando da parte le con ide

razi oni ret orich e) , se si ono svolte attorno a l problema de lla forma. 

P siamo di porne le soluzioni quasi secondo un ordine di <c p oeticità & : 

a ) La forma p rosodica m edievale. -La prima soluzione, ereditata 

dal :\[edio E,·o, dava al p oeta regole pratiche p er la forma st ma, co

stituita dalla ver ificazi on e e dalla prosodia. egli <c art dc seconde 

rhé t oriqu e >> francesi della fine d el Quattrocento e del principio del in

quecento s i trova,·ano i m odelli prosodici p er tutti i generi liri ci, già ri

d otti ad un sistema semplice da Antonio da Tempo nel suo De rithimis 
vulgaribus (scritto verso il 1332 e tradotto in italiano nel 133 ). Quest'ul

timo trattato fu quello s guito e imita t o da Giovan Giorgio Trissino nei 

quattro primi libri della sua P oetica; più t ardi, da Mario Equicola n elle 

sue Instituzioni al comporre in ogni sm'te di rima. La grande attrattiva di 
questo genere di scritti fu il fatt o che pre entavan o un formulari o, un 

ricettario per i ver i, le rime e gli schemi di rime da usare in qualsiasi 

p oesia lirica. Ch i voleva fars i poeta lirico ra icuro di poter fare bene i 

primi passi n ell'a rte seguendo le raccomandazioni dei maestri di metrica 

(aggiungendovi un rimario, tutto diveniva facile). P er molti p oeti que

sta era l'unica <c forma>> poetica che conosccss ro, o, almeno, quella di 

soluzi on e più immediata e più diretta. Persisté dunque attraverso tutto 

il Cinquecento , malgrado la concorrenza di concetti più speculativi. 

b) La forma <c generica •> m edievale. - L e prime formulazioni di 

regole per i vari generi p oetici si fec r o, nel 'l edio Evo, prima della com

posizione di formali arti poetiche. S'incontrano molto presto nei com

m enti a certe opere dell'età classica (Virgilio, Terenzio) e nelle grammati

che apparse quas i alla stessa epoca (Diomede, D onato). Commenti e 

grammat iche davano indicazioni simili sul m odo di fare un componi

m ent o poetico in un dato genere: d efinizione del genere (di solito poco 

chiara e poco completa), materia o soggetto, liYello sociale d ei p ersonaggi, 

stile e linguaggio, versi e forma strofica, le passioni espresse dai p erso

naggi e quelle sentite dal lettore. Per la commedia (nel t rattatello di 
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Donato-Evanzio as ociato al commento di T erenzio), regole ancora più 
precise: i nomi caratteri dei principali per onaggi, i costumi che devono 
portare, classi di commedie, variazioni nella forma della scena in senso 
materiale, divisione della commedia in atti cene. Poiché i commenti 
divennero conosciutissimi attra erso la loro ristampa in molte edizioni 
delle opere, tutta la teoria che e si contenevano fu a di po izione dei t eo
rici e dei poeti. Combinando vari testi, utilizzando l'analogia p r com
pletare le indicazioni u qu to o quel genere, consultando i modelli dove 
mancavano le regole, i poeti e i teorici composero per ogni gen re un in
si me di regole, precetti, u i, capaci di guidare lo crittore. Guidarlo, i 
badi (non diversam nte dalla prosodia), nei soli aspetti più o meno esterni 
e superficiali della sua arte : aiutarlo a fare una trag dia o comm dia ti
pica, che aves e tutte le apparenze della forma tradizional , ma che po
t esse, ciononostante, mancare del senso, dello spirito, del genio d ila 
forma . Queste regol non dicevano, insomma, che cosa fos e e dovesse e -
sere realmente una tragedia. 

c) La forma <!generica* oraziana. - 1olto icine alle regole me
dievali furono quelle dedotte dall'Ars poetica di Orazio. Infatti, poiché 
anche quel trattato fece parte delle normali l tture d l Medio E o, ci fu 
tempo e occasione abondante per operare una mescolanza delle due tra
dizioni, avviandole verso una quasi identità. Le differenze, p rò, sono 
notevoli. Orazio aggiunge agli altri precetti un certo numero di idee circa 
la composizione della favola (ad esempio, il principio in medias res), le 
fonti storiche dei singoli generi il loro influsso ulle forme, sui versi, 
sugli stili; e più degli altri avverte la globale unità dell'op ra d'arte. È 
sempre lui che riduce nella poetica le norme e i termini della retorica; 
inventio, dispositio, elocutio, res e verba pas ano dall'una all'altra di ci
plina, rendendo po sibile parlare di una tradizione « retorico-oraziana ». 
P r il teorico del Cinquecento l'utilità dell'epistola di Orazio era molte
plice: vi trova va il passaggio dalla retorica alla poetica, una storia della 
poesia, un sommario delle regole più importanti, un atteggiamento filo
sofico e artistico. Tutto ciò bastava per fare di Orazio la grande autorità 
in materia poetica - posizione che egli conservò fino alla fine del ette
cento uropeo. La forma po tica che gli addita ha gli stes i pregi - e 
gli stessi difetti- di quella proposta dai grammatici e dai commentatori 
m dievali. 

d) La forma superficiale aristotelica. - Per Aristotele, visto nelle 
prospettive del Cinquecento, dobbiamo parlar di due forme poetiche, una 
forma superficiale o apparente e una forma intima, ssenziale. tudiando 
la prima, si constata la forza d gli elementi storici nell'interpretazione 
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j i un t sto. L e due <~ form $ ora de ·c ritte erano pi nam n t e stabilite e 

univcr. a l mente accettate quando, alla fine d l Qua ttrocento , venne a lla 

luce la P oetica di .\ri totelc; e la loro autorità ra ancora più ferma quando 

il trattatello di\·enne m eglio cono iuta, alla metà del secolo eguente. r

bene: se un te to nuo,·u en tra in un ambiente dominato da t e ti , ·cech i e 

cari, dapprima i pongono imili udini c com·ergenze interpre ati ,·e, e 

man mano il te to nuo,·o viene ad c ere a imilato in eramcnt c agli al

tri . Fu il caso della P oetica . ~ella prima metà del Cinqu ·cento c'è tutt 'un 

gruppo d i commenti ull'Epi tula ad P isone· che dimostrano, punto per 

punto · \ ·erso per ve rso, l ras. omiglianze fra il te. t o oraz iano ·la P oet ica. 

raz io, dicono, non è altro che una tracl uzion - un po' r toricizzata

cl Ila P oet ica; i posson o dunqu e scorgere, attrave r o il suo t e to, le idee 

e cnz ial i e le vere intenzi oni di .\ri totclc (un t antino o cu rate, orrgi , a 

causa del t mpo e del catti,·o tato elc i mano cri l ti ) .~ Ilo t e o m odo che 

Badia.\ ccn io, per e empio, a \-c \·a rid otto tulla la trattazi one di raz10 

ad un numero esat to di regulae, si può ra n ·i ·3r ' una cri c eli <• regole' an

eh in .\ristot l -e aranno le te se . Il loro ordine a r à, ccondo le , . -

dute de l commentato re, o qu ello oraziano ri p ttato integralm ente, o 

quello aristote lico leggermente m odificat o. La forma he esce da lle re

gole <1 aristotel iche>> è quella oraziana, quella m edieva le, con modifica

zioni olo n i t ermini adoperati p r descriv rla . 

e) La fo rma csscnzia l ari t o telica. - Ba. tava Jcgrrer la P oetica di 

ri tot le con un p o' eli sen o fil o ofico c un po' eli me todo <tri t otclico per 

r ndersi conto eh , nella concezione del suo autore, vi era un'altra idea 

d ella forma p oetica. Dico ' con un p o' di m t odo ari t o telico ' p rché, 

infatt i , quell'id a era legata intimament e co l principio gen rale delle 

quattro ca use c col principio particolare dell'imitazione . I commentatori 

di cui abbiamo parlato fmora non applicarono quel met odo ar i totelico, e 

p ot erono dunqu e arri,·are a conclu ioni d l utto ci ·se dall'argomento 

ba ilare eli .-\ ri t o tel . Fu loro po i b ile , ·edere nella P oetica una forma ora

ziana , p rché la legge, ·ano come s leggessero I'Epistula ad P isones. Altri 

conunentatori però, non cont nti di questa res ia m ' todologica, si mi-

t:ru a studiare le cons rrucnzc della truttura fi lo ofi ca del t e to sul con

etto di forma. Se la << forma ,, organizza tutte le p a rti qualitati\·e che co

stituì cono il componimento poetico, se es. a risulta da tutti i r a pporti 

intern i fra quelle parti, d e, ·'e se re tutt'altra cosa che il miscuglio di re

gole com ·enzionali cd a ccid ntali concepito dagli o razia :1i . Se la <<forma 1> 

è unica c particola re per ogni poesia, prod ucendo un eff tto proprio a 

qu ella poe ia, essa d eve proced re da un principio intimo cd<~ essenziale» 

- n on da una inte i di elementi di fortuna . Lo sforzo di tro,·are questa 
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forma intima, e di teorizzarla, fu rarissimo nel inquecento; ma qualche 
spirito lo fece, e le tracce se ne trovano nei nostri testi. 

In questo giro di idee si muo ono i nostri trattati sull'imitazione, 
sulla retorica e sulla poetica. Sta al lettore scoprire da se stesso tutte le 
variazioni e tutte le eccezioni che danno alla teoria letteraria del inque
cento la sua innegabile ricchezza . 

Desidero qui ringraziare gli amici e colleghi Eugenio Garin, che 
per primo ideò questa collana di t esti; Giovanni Nencioni, che ha se
guito per molti anni il mio lavoro e le pagine da me stese in italiano; 
Gianfranco Falena, direttore degli « crittori d'Italia&, che mi è stato 
prodigo di consigli nello stabilire le norme e lo standard dell'edizione ; 
e Luigi Baldacci, che mi aiutò, or sono parecchi anni, nelle ricerche 
su vari manoscritti nelle biblioteche fiorentine. 
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stumo). 
ettori, Pi tro. Lettera a Bartolomeo Maranta sull'imitazione. 

1563 
Maranta, Bartolom o. Lezioni ulla Poetica <li Aristotele. 
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1564 
Benucci, Lattanzio. Osservazioni sopra la Comedia di Dante Aligh ieri. 

D ole , L odovico. Jfodi affigu rat i e 1:oci scelte et eleganti della •·olgar 

!i11aua. 

~Iaran ta, Bartolomeo. Lucullialzanull q11aestioman libri q~tinque. 

Minturno, Antonio eba tiano. L 'arte poetica. 

* ah·iati, Lionardo . Del tra tt lo della poetica lezion pri111a. 

1565 
Partcnio, Bernardino. De poetica inutatione. 

I566 
F abrini, Giovanni . Traduzione e commento del De arte poetica d i Orazio. 
Giraldi, Lucio Olimpio. Ragionamen to in dzfesa di T erenzio. 

Gra o, Benedetto. Oraz ione coutra gli T erenziaui. 

[ca. I566] 
Anonimo (L ottino?) . I ntorno alli episodii de' p oeti nelle poesie. 

1567 
Lapini, Fresino . L ezione nella quale si ragiona in univerale del fi ne della 

p oesia . 

T os anella, Oraz io. O servazioni sopra l 'ope l'e d i Virgilio. 

156 
Tasso, Torquato. L e considera zioni sopra tre canzoni di J.ìl. Gio. Battista 

P ig na i ntitolate Le tre sorelle. 

1569 
Borghini, \ ' incenzo . Lettere su Dante. 

orrea, T ommaso. De foto eo poematis geneve, qztod epigrmnma vulgo 

dicitur. 

1570 
Castel vetro, L od ovico. P oetica d'A ristatele vulgarizzata e sposta . 

T omitano, Berna rdino . Qttattro libri della lingua th oscana . 

Varchi, Benedetto. L'H ercolano. 

[ca. 1570] 
Ellcbod ius, 4 icasius . JH Aristotefis libru m D e poetica paraphrasis. 
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Pagano, Pietro. Discorso sopra il secondo sonetto del P etrarca. 
Portus, Franciscus. ommento sul De sublùnitate di Longino . 

[ca. 1571] 

"' roni, Baccio. Tre lezioni sulla poetica. 

1572 
Buonanni, incenzi . Discorso sopra la prima cantica della Divina com

media . 
Castravilla, Anselmo (o Ridolfo ?). Discorso nel quale si mostra l'ùnperfe

zione della Comedia di Dante. 
Conti, Anton Maria de'. In tres Aristotelis libros De arte rhetorica expla

nationes. 
Mazzoni, J acopo (p eud . Donato Rofia) . Discorsi 1'n dif esa della Comedia 

del divino p oeta Dante. 
Menechini, ndrea. Delle lodi della poesia, d'Omero, e di irgilio. 
Piccolomini, l s andro. Traduzione italiana della P oetica di Aristotele . 
- . P iena e larga parafrase nel terzo libro della Retorica d'Aristotile . 
*Pino da Cagli, Bernardo. Breve considerazione intorno al componimento 

de la comedia de' nostri tempi. 

1573 
Albizzi, ntonio d ali. R isposta al discorso di Mr. Ridolfo Cast1'avilla 

contro a Dante. 
Alto iti, ntonio . Difesa di Dante. 
Giacomini, Lor nzo . D'A ristotele del arte poetica. 

assetti, Filippo. Castravilla contro a Dante. 
* egni, gnolo. Lezioni intorno alla poesia. 

[ca . 1573] 
Borghini, incenzo. Difesa di Dante come cattolico. 
- . Int1'0duzione al poema di Dante per l'allegor·ia. 
-. L ettera in difesa di Dante. 
Gratarolo, ongianni . Dif esa di Dante. 

assetti, Filippo. SoP?'a Dante. 

1574 
*Bonciani, Francesco. L ezione sopra il comporre delle novelle . 
-. Parere intorno alla risposta del primo argomento del Castravilla. 
*Del Bene, Giulio. Due discorsi . 



*Denor , Giason . Bre<-·e trattato dell'oratore. 

peroni, perone. L ezione sopra i madrigali . 

:ca. 1574] 
peroni, perone. A.pologza dei dialoghi. 

1575 

575 

Accad mi ei Alterati. Gtuditio sulla commedia d'.-:l.rgis to Giuffredi intito

lata Orsola . 

Piccolomini, Ale andro. _-:!.n notazioni nel libro della P oet ica d'A n sto

tele. 

Sassctti, Filippo. Discorso sopta le A n notazioni del P iccolommi. 

[ca. I 575] 
P ortu , Franciscu . Prolegomena alle tragedie di ofocle . 

a sett i, Filippo . Commento sulla P o fica di Aristotele. 

- . D iscorso contro l 'Ariosto. 

1576 
Baldino, B mardino. L iber De arte p oet ica A1'is totelis versibu s expressus . 

Castelv tro, L oclovico. P oetica d'Aristotele vulgarizzata e sposta (za ed.). 

*Gambara, L orenzo. T 1'actatio de perjectae poeseos ratione. 

Giacomini , Lorenzo. D ella n obiltà delle lettere e delle armi. 

Ma nuzio, !do (il giovane). I n Q. H oratii Flacci lib1'Urn De arte poetica. 

commentari us. 

[ca. 1576] 
apponi, Orazio. Censure sopra le mwota ::ioni della P oet ica di .-:1. ristotele 

di A lessandro Piccolnmint. 

1577 
apponi, Orazio. R isposte alle P1' Ìme cinque purtialle delle Considel'a

ztom di Bellism'io Bulaari11i. 

157 
*Bonciani , Francesco. L e::ione della p1·osopopeia. 

Dcnon.:s, Giason. Jntl'oduzione sopm i tre libri della Retorica di rl.ristotile . 

1579 
Bulgarini, Bellisario. R epliche alle risposte del sig. Oraz io Capponi. 

1a rretb, Lelio. A vvertirnenti . 
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lliccoboni, Antonio. Aristotelis Ars rlzetorica (traduzione latina). 
-. Aristotelis Ars poetica (traduzione latina), cum *De re comica dispu

tatione . 
ip rano, iovanni Antonio . De poetica libri tres. 

15 o 
Caburacci, Francesco. Breve discorso in dif esa dell'Orlando furio so. 
Gilio da Fabriano, Giovanni Andrea. T opica poetica. 

[ca. 15 o] 
nonimo. Ddla poetica. 

158 I 
Fracbetta, Girolamo . Dialogo del furore poetico . 
Paciotto, Felice . Ri posta all'autore del Giudicio della tragedia di Ca n ace 

e di M acareo. 
Segni, gnolo. Ragio1Jamento sopra le cose pertinenti alla poetica [ridu

zione a quattro capitoli delle sei l zioni del 1573]. 
Tas o, Torquato. Allegoria del poema. 
Vipcrano, Giovanni ntonio . h1- M. T. iceronis De optimo genere arato

rum commentarius. 

15 2 

*Carriera, les andro . Breve et ingenioso discorso contra l'opera d·i Dante. 
Lombardelli, Orazio. opra il Goffredo del signor Torquato Tasso. 
Ta o, Torquato. Lezione sopra un sonetto di Monsignor della Casa. 

rs 3 
Bardi, Giovanni de'. In dif esa dell'Ariosto. 
Bulgarini, Bellisario . Alcune cousiderazioni sopra 'l d iscorso di M. Gia

copo Mazzoni. 
Carriera, lessandro. Apologia contra le imputazioni di B f'. llisario B-z,tl-

garini. 
Guarini, Batti ta. Giudizio sopra la tragedia H eraclea [di Livio agello . 
Ing oneri, ngelo . Giudizio sopra l'Alessio tragedia [di Vincenzo Giusti] . 
-. Giudizio sopra l'Heraclea tragedia. 
Zoppio, irolamo. Ragionamento in difesa di Dante e del Petrarca. 

[ca. rs83] 
[Riccoboni, ntonio . Giudizio sulla tragedia H eraclea di L ivio Pagella. 
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15 -t 
2\Iuret, I\Iarc-Antoine. Lettera sopra l 'Eraclea di L i •io Pagella. 
*Pellegrino, amillo . Il Carrafa, o ero della ep ica poesia. 
Riccoboni, Antonio. A ristotelis lìber De poetica (trad. la t ., 2a ed.). 

577 

alviati, Lionardo . Degli Accademici della Crusca difesa dell'Orlando fu
rioso dell'Ariosto. 

-. Il La ca dialogo. 

[ca . 15 -1] 
peroni, peronc. A pologia di Dante . 

Ij .5 
Ari a to, Orazio. Dif ese dell'Orlando fur ioso. 
Bruno, Giordano. Degli e7'oici furori. 
Frachetta , Girolamo . La sposizione sopra la canzone di Guido Cavalcanti, 

« Donna mi prega >> . 

Patrizi, Fran ce co. Parere in difesa dell'A riosto. 
I ellegrino , amillo. Replica alla risposta degli Accademici della Crusca. 
Riccoboni, Antonio . Poetica, P oeticam .,J,ristotelis per paraphrasim expli-

cans. 
- . Ex Aristotele Ars comica. 
Salviati, Lionardo. Dello I nf arinato A ccademico della. Cntsca risposta al-

l 'Apologia di T orquato Tasso . 
- . P arafrasi e commento d ella P oetica di Aristotele. 
Tasso, T orquato . Apologia in dijesa della sua G1'erusalemme liberata. 
- . Discorso sopra il parere fatto dal sig. Frane. P atrizio . 
Vicenza. [D ocumenti relativi alla rappresentazione dell'Edipo re di 

Sofocle] . 
Zoppio, Girolam o. R isposta alle opposizioni sanesi fatte a' suoi Ragiona

menti i n difesa di Dante. 

Ij 6 
Bulgarini, Bellisario . Risposte a' Ragionamenti del sig. I ero n imo Z oppio. 
Correa, T ommaso. De antiquitate, d ignitateque p oesis et poetarum diffe-

1'entia. 
*D enores, Giason . Di corso intorno a que' principi i, cause, et accresci

menti che la comedia, la tragedia et i l poema eroico ·ricevono dalla filo
sofia rnorale e civile e da' governatori delle republiche. 

Gentili, Sci pio. Annotazioni sopra la Gierusalemme liberata . 
*Giacomini, Lorenzo. De la purgazione de la tragedia. 

37 
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Lombardelli, Orazio. Discorso intorno ai contrasti che si fanno sopra la 
Gierusalemme liberata. 

Ottonelli, Giulio. Le difese della Gierusalemme libe1'ata. 
Parigiuolo, Lor nzo. Questione della poesia. 
Patrizi, Francesco. Della poetica la deca istoriale. 
-. Della poetica la deca disputata. 
Salvia ti, Lionardo. Conside1'azioni di Carlo Fioretti ... sopra la Gierusa

lèm di Torquato Tasso. 
-. Giudizio e annotazioni sul Pastor fido. 

ardi, lessandro. Discorso della poesia di Danie. 
Tas o, Torquato. Risposta al discorso del sig. Orazio Lombardelli. 

1587 
olonio, Nicola. Q. Horatii Flacci Methodus de arte poetica. 
orrea, Tomma o. In librum De arte poetica Q. Horatii Flacci explana-

tiones. 
• Giacomini, Lor nzo. Del furor poetico. 
Mazzoni, J acopo. Della difesa della Comedia di Dante. 
Oddi, Nicolò degli . Dialogo in difesa di Camillo P ellegrini. 
Patrizi, Francesco. Della poetica la deca ammirabile. 

La deca plastica. 
- . La deca dogmatica universale. 
-. La deca sacra. 
Talentoni, Giovanni. Lezione sopra 'l principio del Canzoniere del Pe

trarca. 
Torquato, Ta so. La Cavaletta o vero della poesia toscana dialogo. 

Delle differenze poetiche. 
-. Discorsi dell'arte poetica et in particolare del poema eroico. 
-. Il Re T orrismondo, tragedia. 
Zoppio, Girolamo. Particelle poetiche sopra Dante. 

15 
Bulgarini, Belli aria. Difese in risposta all'Apologia e Palinodia di Ales-

sandro Carriero. 
Ceruti, F ederico . Pamphrasis in H ora.tii De arte poetica. 
•-. De re poetica libellus incerti auctoris. 
Denores, Giason. Poetica. 
Guarini, attista. Il Verrato. 
Guastavini, Giulio. Risposta all'Infarinato accademico della Crusca intorno 

alla Gierusalemme liberata. 
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• .Malatesta, Carlo. T rattato dell'artificio poetico. 
:\las ini, Filippo. Lezioni dell'Estatico I11 sensato. 

Patrizi, F rancesco. Della poetica la deca semisacra. 
alviati, Lionardo. L o '.Yfarinato secondo. 

579 

*\-erdizotti, Gio,·anni :\lario. Breve d1. corso intorno alla ·narrazione poetica. 

Ij 9 
:\1alatesta, Gio eppe. Della nuova poesia. 
Porta, Malatesta. Il R ossi, overo del parere sopra alctme obiezioni fatte 

dall'Infal'i nato Academico della Crusca. 
*R ossi, Xicolò. D iscorsi intorno alla comedia. 
Toralto, Vincenzo. L a Veronica, o del sonetto. 

Zoppio, Gi rolamo. La poetica sopra Dante. 

1590 
Bonciani, Francesco. D ifesa di Dante. 

Correa, Tommaso. De elegia. 
D enores, Giason . Apologia contra l 'auttor del ~ 'errato. 

Liviera, GioYanni Battista . Apologia intorno alle traaedie di lieto fine. 
P escetti, Orlando. Del primo I nfarinato. 

*Ro si, ~icolò . Discorsi intorno alla tragedia. 
* ummo, Faustino. Due discorsi. 

- . R isposta all 'Apologia del signor Giovan Battista L iviera vicentino. 
Varchi , Benedetto . L ezioni . 

*Zinano (Ginani ), Gabri ·le. Discorso della tragedia. 
- . Il ogno, overo della poe -ia. 

1591 
*Corte c, Giulio C sare. A ve11imenti ·nel p oelal'e. 

*-. D ell'imitazione e dell'invenzione. 
Pescetti, Orlando. Difesa del Pastor fido tragicommedia pa forale. 

Ricco boni, . \ ntonio. Cmnpendiu m A rtis poetica e A ristoteli s ad usum 

conficie~tdorum poenzatum. 
Defe~tsor eu pro eiu opinione de H oratii Epistola ad P iso11es. 

-. D issensio de Epistola H oratii ad P ic;oues. 

1592 
orsuto, Pietro Antonio. Il Capeu. 

Guasta,·ini , Giuli o. D iscor i et annotazioni sopl'a la Cierusalemme libera ta. 

::\Iichelc, Ago tino. D iscorso in cui si dimostra come si pos ono scrivere le 

com edie e le tragedie in prosa. 
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[ca. 1592] 
• Crispolti, Cesare. Lezione del sonetto. 

1593 
• Ceruti, Federico. Dialogus de comoedia. 
Guarini, Battista. Il Verrato secondo. 
Possevino, Antonio. Tractatio de poesia et pictura etJmica, humana et 

fabulosa. 

1594 
• Beltrami, Fabbrizio. Alcune considerazioni intorno all'allegoria. 
Tasso, Torquato. Discorsi del poema eroico. 
Torelli, Pomponio. Trattato della poesia lirica. 

[ca. 1594] 
Tas o, Torquato. Del giudizio sovra la sua Gerusalemme da lui medesimo 

riformata. 

1595 
Giacomini, Lorenzo. Orazione in lode di Torq~tato Tasso. 
Malatesta, Gioseppe . Della poesia romanzesca. 

[ca. 1595] 
Alberti, Giovanfrancesco. Giuditio su 'l Fido amante del Guarino. 

1596 
Borghesi, Diomede. Oratione intorno agli onori et ai pregi della poesia e 

della eloquenza. 

(ca . 1596] 
Campanella, Tommaso. P oetica. 

1597 
Buonamici, Francesco. Discorsi poetici in difesa d'A ristotile . 
Mazzoni, J acopo. Della difesa della Comedia di Dan te (seconda parte). 
Speroni, perone . Apologia contra i l giudizio fatto sopra la Canace. 
Talentoni, Giovanni . Discorso sopra la maraviglia. 

[ca . 1597] 
Sanleolini, Francesco. Discorso sopra il poema di Dante. 
Torelli, Pomponio. Lezioni sopra la P oetica di Aristot ele. 
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159 
Ing gneri, Angelo. Della poesia rappresentativa e del modo di rappresm

tare le favole sceniche. 

[ca . 159 ] 

Pellegrino, Camillo. Del concetto p oetico . 

1599 
Cresci, Pi tro . D iscorso sopra uu sonetto i n lode del celebre luogo di Fai

chiusa. 
Riccoboni, Antonio. De P oetica Ar-is totelis curn I-l orat io collatus. 

*Strozzi, Gio\·ambattista. D ell'unità della favola. 

16oo 
Beni, Paolo. Di scorso in ,,isposta al M alacre/a. 

*-. Disputatio in qua ostenditur praestare cornoediam atque tragoediam 
tnet rorum vinculis solvere. 

-. Risposta alle Cousiderazioni del JJ ala creta. 
Malacreta, Gio,·anni Pietro. Considerazioni sopra a Pastor fido tragi

comed~·a pastorale. 

Summo, Faustino. Discorsi poetici. 





XOT A F I LOLOGICA 

C RITERI GE:s'ER AL l 

X cl preparare questa edizione di u na se santina d i te t i, sc ritti da 
p iù di cinquanta autori divers i, abbia mo perseguito a un t empo due 

scopi : d a re a l let tare moderno un t esto chia ro e leggibi le qua nto p ossibile; 
conservare ad ogni a utore le sue proprie quali tà persona li, r egionali, 

dia let tali. Xon si tra ttava du nque d i imporre a tutt i quanti una stessa 
grafia o nom1 identiche. Abbiamo sempre cercato d i rispetta re la so

stanza linguistica che si intuiva attraverso la grafia, !imitandoci a sop
primere e adeguare alla n orma m oderna le varianti meramente grafiche. 

In quest o enso abbiamo discretamente operato << normalizzaz ion >> e 

• ammodernamento ». 
Sp cifi.chiamo qui di seguito i singoli criteri adottati : 

I . i è empre dist inta la u dalla v. 

z. i è t olta la h all'inizio o a ll ' interno della parola (ad e . in lwra, 

tathora, lu.ogho ccc .) ; le voci verba li ha, hanno, preced ute da che eliso 
(nei t esti ra ppre enta te come c'hanno, e/t' hanno) ono state rese semp re 

come ch'hanno , ch'ha . 

3 · Si sono normalizzate le forme leggiero, fecie , bi ognio, expresso 

ccc. in leggero, f ece , bisogno , espresso ecc. 

4· sono conservati i gruppi dv (adviene) e p l (esemplo). 

5 · ono rispettate le alternanze giudicio f giudi::io, condicione 

condizione ecc. 

6. Si rendono co n la z scempia le grafie : -ti-, -!ti-, -et i- , -zzi-; si 

ra ddopp ia invece la z in m ez , pezo , rozo. 

7. P er il r addoppiamento d elle altre consonanti che nei testi si 
presentano scempie, si è t enuto conto del probabile condizionamento 
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dialettale della regione dell'autore e si è apportata la correzione specie 
nei casi che potevano far sorgere perplessità nella lettura. 

8. Generalm nte sono tate s parat , quando già non lo erano, 
le locuzioni composte: a posta, a ptmto, a pena, a bastanza, a dosso, 
acciò che, che che sia, conciò sia cosa che (nei testi scritte in vari modi: 
conciosiacosaché, co1-:ciosia cosa che, conciosiacosa. che); da poi, di poi, di 
sopra (ma si è usata la forma: il disopra, il disotto), a fine che, già mai, 
imperò che, né anche, o vero, per che ( = per cui), poi che ( = dopo eh ), 
perciò che, più tosto, quasi che, se non che, senza che, tal che, tutto clze, 
tutta volta. 

g . Viceversa, sono rimasti uniti, o lo sono stati: benché, comeché 
( = sebbene), finora, finché, invece, insomma, laonde, nonostante, nondi
meno, nonché, oltreché (= inoltr ), oggidì, perché, pu1rché, senzaché (= inol
tre), talvolta, tuttavia, verbigrazia . Naturalm nte sono state mantenute 
le forme con con onanti raddoppiate: apposta, appunto, conciossia cosa, 
checché sia, ovvero, nemmeno ecc. 

Io. Le abbre iazioni sono stat empre sciolte. 

I I. Si sono risp ttate le forme gl'uomini, de la mente, una altra, 
alla antica, dello uomo ecc. 

I2. i siamo permes i interventi p er chiarire il t sto (segu endo 
d'altronde il modello di casi analoghi o identici), quali: che > ch'e ' ; di > 
d'i (dei); tutte due > tutt'e due; e > e'. 

13. bbiamo conservato le varianti dei nomi propri non meno 
di quelle delle altre parole, in con iderazione della fluidità della lingua 
letteraria, della varia cultura dei singoli autori e d lla loro di ersa pro
venienza regionale. 

q. Le parentesi quadre denunciano ciò che è stato aggiunto 
nel testo . Gli interv nti più comples i vengono giustificati in appo ite 
note. 

15. I numeri - in cifre o arabe o romane, o in tutte lettere -
sono stati mantenuti n lla forma originale. 

Quanto all'interpunzione, ci siamo sentiti liberi di introdurre capo
versi, di congiungere o s parare frasi (però ri pettando il ritmo e l'archi
tettura del periodo cinquecentesco), di far corrispondere l'uso del punto, 
della virgola, dell'apostrofo, delle irgolette e d gli altri gni alle abi
tudini moderne. 

I brani di po sia o di prosa (greci, latini o italiani) citati dai nostri 
trattatisti li abbiamo riprodotti fed lmente - anche se divergenti dalle 
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lo ro moderne edizioni - a testimonianza di un preciso stato della filo

logia e d ella cultura. 
-el ca o tutto speciale del Tri ino (Poet ica, 1529), data la difficoltà 

di dist inguere, senza una indagine specilica, le soluzion i o rtografiche 
pertinenti a l suo persona le sis tema da quelle correnti nell' ortografia 
d el suo t empo, abbiamo rispettato scrupolosamente lo stato ctelle stampe 
originali, interYenendo soltanto n elle interpunzioni , nell'accentuazione, 

nelle maiuscole, nella di\·isione delle parole. 
La normalizz zione grafica d ei t esti latini è stata on· iamente, data 

la maggiore unità e certezza del mezzo umanistico , assai più limitata. 
Basti accennare alla distinzione fra u e v, alla eliminazione della lettera 

J, alla soluzione et del compendi o congiunzionale, al ripristino del dit

tongo ae in caso di ambiguità. 



VIITORE F USTO 

E O~OEDI LIBELL 

ttraverso tutto il 1edio Evo, la fonte principale per la t eoria della 
commedia si trovò n i commenti alle commedie di T renzio, i quali, 
in numerosi manoscritti, accompagnavano i testi delle medesime. Prin
cipale fra i commenti fu quello di onato; il suo trattatello preliminare 
De comoedia (dovuto in parte ad un anonimo che chiamiamo Evanthius) 
condensò in breve spazio tutta la apienza antica a propo ito d l ge
nere comico. La prima edizione stampata di T renzio, la princeps del 
1470, non lo riprodus ; ma, a partire dall ' dizione del 147 , quel trat
tato occupò, nelle stampe, lo st so posto d'onore che aveva t enuto nei 
manoscritti medievali. Nel 1493, Badius scensius pubblicò i suoi P ro
legomena all'edizione terenziana, aumentando il lascito di Donato con 
elementi propriamente umanistici. Il inquecento ricev tte dunque un 
corpus - antico, medievale ed umanistico - di materia t orica sulla 
commedia. 

La grande originalità di Vittore Fausto, nella sua dizione di T renzio 
del 151 I, fu di aggiungere a questo corpus una tutt'altra tradizione t o
rica, greca piuttosto che latina, aristofanesca piuttosto che terenziana. 
Infatti, la princeps aldina di Aristofane, del 1498, pr sentò p er la prima 
volta ai tempi moderni un gruppo di te ti, di estratti, di paragrafi. iso
lati appartenenti in generale all'arte comica e in particolare all'arte 
aristofanesca. Gli autori? H ephaestion, Thomas 1agist er, D emetrio 
Triclinio, Platonio, tanti anonimi i quali, nella tardiva epoca llenistica, 
aggiun ero al testo di ri tofane una mole di scolii in tutto paralleli alle 
chiose di Terenzio. Ma sia gli scolii che il t esto delle commedie aristofa
nesche andarono smarriti attraverso i lunghi secoli d l Medio Evo. Fu 
merito di ldo re tituirne il t esto e il commento; fu merito di ittore 
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Fausto far trasmigrar quella tradizione greca nella commedia latina, 

tradurre cert i t esti in latino e mostrare agli uomini del primo Cinque

cento la possibilità di conflare e mescolare le due tradizioni antiche in 

un'unica teoria comica. 

Adoperando unicamente que te fonti greche e latine, \'ittore Fau t o 

ci propon nel suo De conzoedia libellus una teoria essenzialmente tradi

zionale. i pr occupa molto dell'etimologia; fa le di tinzioni antiche fra 

le varie orti di fa,·ole; e amina soprattu tto , ·arie que tioni t ecniche 

appart nenti a lla prosodia, alla versificazione e all'u o del coro. L'ordin e 

generale della ua espo izion e viene suggerito da una delle ue fonti, 

un piccolo trattato Ilspt XW[-Lc.p8[<:Xç tampato alle pacrinc s-sv della edi

zione aldina, che presenta questa formulazione: -ri)ç 8z vÉ<:X" 8~<:Xcpfps~ 

-~ ITQ:À~.WX XW[-Lc.p8(<:X x_p6vc.p, Ot<:XÀÉXTl.p, u)..·n, [-LÉ-:-pc.p , Ot<:XCJXE'Jf,. 
Il a a ti (Dizionario degli scrittori d'Italia, III, 31) de cri ve \ -ittor' 

Fau to come <~ L'manista; uomo d'armi e letterato, scrittore di orazioni 

ed epi tole >>. i con o cono di lui, oltre l'edizione di Tcr nzi o, un 'edi

zione di Cicerone, J1. T. Ciceronis tres de officiis libri, et nureum illud 

de am ic1 t ia se11ectuteque l.'Olumen vna cum paradoxi hoc habentu r pugil

lari (Venetijs, L. Soardus, r srr); un'edizione c traduz ione della j\1eca

nica d'Aristotele (Parigi, Badius A ccnsiu, 1517); c le sue Orati011es 

quinque (Ven zia, Aldi Figli, 1551 ). P . Giaxich, I 'ita di Girolamo .71-Iu::io, 

Trieste, r .p, p . , d ice che il Fausto fu <~pu bblico lettore di lingua 

greca >> a apodi tria. 

T E TO 

Hoc Pvgillari T erentiv- t-.: ,·meri Con inatvs, Et .L \ ictori · Fa,·sti De Comoe
dia Libellvs Nova Recognitione, Litterisqve No,·i.;; Con tin et\T . Colofon: 
Ha ce Teren tij fabula en ura cuiusdam ane eruditi ,·iri, . umptibu que 
a - idui - imprimendas Laçaru Soardu curauit. \ 'enctij .:\f .D.XI. hu
manac ~alutìs Anno mense Augu ti Augu tum initium Au. picatus. 
l! Lihellus occupa i fogli r\r\_ -r\ r\ v, ed è preceduto da versi latini dedica ti 
ad A.ndrea Tre,·i_an, patrizio ,-en to, c da ,·er.;; i reci, vtxfl -:-o•J 't'OG 

cpcct.>cr't'O'J. 

A PPARATO 

AA2v. quam maxime = I j52; rs rr q ua maxime. 
AA4u. con inarit. Il tes to dà sempre concino, ecc. 
AAs . gesturu comoedia ; r552, g. comoediam. 
AA6. iJlarum; I 553 illorum. 
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1 Filo trato, Imagines I, 2 . 

1 Onomasticon IV, 4 -

NoTE 

a Evantbius, Fragmenta de com.oedia I, 3-

• Poetica 1449a33. 
1 Nelle pagine seguenti, Fausto traduce numerosi passi dalle varie opere che, 

nell'edizione aldina di Aristofane d l 1498, servono di prolegomena. Le ste se 
opere furono edite da Fr. Diibner, cholia graeca in A ristopha1rem, Paris, Fir
min-Didot, r8 3- Nelle note che seguono si trovano riferimenti all'edizione al
dina e al Dubner. Qui, il trattatello ".AXJ...wç XW~-t<poLa:ç Ald. 5v; Diibner I, 
pp. xvi eg. 

• 1 oct. att. XVIII, 2, 7-
, Ile:pt xw~-tcpo(a:ç, Ald. 5-5v; Diibner V, p. xvi. 
' Tbomas Magi ter, Prolegomenon, Al d. 7v-8; Diibner X , p. xxx. 
• Evanthius I, 2; Donatus , 8 . 
10 Ono·ma.sticon IV, rg, 2 . 

11 Ars poetica 224. 

u Poet1'ca 1449b2. 
11 Ioanue Tzetzes, ! ·n I liaden·' I (ed. L. Bachmann, Leipzig, 183 5, I, 773) . 
" Hist. nat. VII, 56. 
16 Platonio, Ilc:pl Otcx<popàç X<ù(.Lc:pÒLWv ; Ald. 4v, Diibner I, p. xiii. 
u De corona 2 . 

11 A~~wres I, 15, 17. 
oct. att. II, 23, r. 18 

11 Prolegomenon; Ald. 711; Dubner, p. xxix. 
•o Demetrio Triclinio, Ald. 3v; Diibner XVII, pp. xxx-xxxi. 
11 Platania, ibid.; Ald. 4-4v; Dubner I, p. xiii. 
11 I bid., Ald. 5; Diibner I, p . xiv. 
:s Onoma.sticon I V, r 5-

u Platania, ibid., Ald. 4v; Diibner I, p. xili. 
n Onomast1'con IV, 16. 
11 Dem trio Triclinio, Ald. 3v-4; Diibner X II, pp. xxx-xxxi . 
2

' Equites 508. 
18 

• u.bes 5 r . 
11 Ald. 3v; Diibner X II, p. xxx. 
so H epbae tion, Ile:pt 1tOL1J!LtX:t'CiJV I , 5, 3-
11 Al d. 4-5; Dubner I, p. xiii. 
n A rs poetica 2 2-83 . 
11 Noct . att . X II, 21, 43-49 .. 
u Porfirio nel commentario su11'Ars poetica di Orazio, 202-3 (ed. Hauthal, 

II, 657) . 
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" Dona o, VIII, r r. 
11 Onomasticon I V, 19, 2. 
1 1 Filostrato, Epistolae XXXII. 
n SerYius, Comment. in Verg. Aen. IX, 6rs (cit. anche da Forcellini) . 
' ' Ovidio, Atnores I , r, 3; Virgilio, Ecl. \ , go; Eneide I, 475. 



GIO AN GIORGIO TRIS lXO 

L POETIC (I-I ) 

La teoria della poetica nel inquecento incomincia con uno d ei suo 
più importanti documenti; che però rimane, purtroppo, un documento 
rivolto più verso il Medio Evo che verso il Rinascimento . iò che fa il 
Trissino nei quattro primi libri della sua P oetica, infatti, è di collegar i 
colla tradizione delle artes versi.ficatoriae attra erso il D e vulgari elo
quentia di Dante e il De rithimis vulgaribus di . ntonio da Tempo. P er 
farlo, però, come egli stesso dice n ella Q~tinta divisione (p. 4v) , l es e 
« quasi tutti i trovatori antiqui siciliani et italiani, e i provenzali e gli 
spagnuoli che si sono potuti p r me ritro a re)). Cosi può aggiungere, 
ai tipi ed ai generi studiati dai predecessori, molte p o ie sconosciute a l 
suo tempo, ed anche citare (spesso per la prima volta in stampa) testi 
esumati da manoscritti medioevali. Il collegamento implica dunque tutto 
un mondo poetico dimenticato, che doveva rinascere nel inquecento, 
sostituendo la poesia umani tica. Il Trissino è anche fra i primi che fa 
riferimento a qualche passo della P oetica di Aristot le ; m a non ba an
cora, nel 1529 - e bisognerà aspettare sino alla fine della sua vita -, 
una concezione né aristotelica della p oetica , né v eramente poetica della 
poesia. P er il momento lo occupa la ola pro odia, il che fu forse una 
tappa necessaria nella produzione della letteratura modern a. 

ato a Vicenza nel 1478, morto a R oma nel 1550, Giovan Giorgio 
Trissino divise la sua lunga vita fra la diplomazia e la letteratura. 
Studiò con Demetrio Calcondila a Milano (1506}, do e ebbe condi ce
polo Lilio Gregorio Giraldi, e poi con Jicolò Leoniceno a Ferrara. L e 
sue missioni diplomatiche compr ero ambasciate p r Leone X in Dani
marca e presso l'imperatore Massimiliano (che gli diede il titolo di onte e 
il Toson d'oro), e per lemente II pre so Carlo Quinto. Tutta la sua 
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prima attività letteraria fu innovatrice: nel 151~ pubblicò la tragedia 
, ·ophonisba e un lavoro sull'alfabeto, Epistola de le lettere nuovatneute 

a[!giwzte ne la lingua italia11a, n l 1529 tutta una erie di opere: la 
prima P oetica, L-1 B C (altro lavoro sull'alfabeto). Il Castellano, trat

tato della lingua italiana, La grammat iche/la , Je R ime, e la sua traduzion 
del De vttlgari eloquentia, che m olti contemporanei cred ttcro opera sua 

p ropr ia. Qua i vent'anni più tardi , 1547--1 , appan ·e il uo poema epico, 
La l t alia liberata da' Gothi, e nel 154 la ua omrn dia, I simillimi. 

La se onda P oetica, opera in ogni s n o di tinta dalla prima, fu pubbli

cata postuma nel I 56 - . F onti biobibliografiche e critiche: P . F. CASTEL

LI, La vita di G. G. T rissiuo, 1753; B . :\Io RSO LIN, Ciangiorgi(l Trissiuo, 

I 7 ( r 94) ; D'A CO :"\ A e BA CCJ , Manuale, n. 450-52; P. AXGIOL-

ABRIELLO , B iblioteca e storia, JJI, 229-72; ORX IAXJ , I secoli, II, 306-

16; ] . P . r r c ERON , Jfhnoires, XXIX (r73-1). 105-19. 

T E TO 

La Pwetica di M. Ciw van Ciorgiw Tri . sinw. Colojon : tampa ta in \ ' icenza 
p r Twl w me:w Ianiculw, ·el ~ID:.'\ :.'\IX. Di Aprii . 

Errata, foaJj [lxix-lxx ]. 

APPARATO 

vr. cir uiziwnc] circunduziwn e. 

:\o TE 

1 Poeiicn. 144 az . 
P1trg. XXI\·, 55-57. 

3 De vulg. T. x., xvi; tr. Tri . ino (1529), aviij, biv . 
• P oetica 1459a1 r. 
• De vulg. li. \"Ii-viii; Tris i no, ciiiv-cv. 
• Petr. XXXIII, 5-6. 
1 Pctr. CXII, 1 - 2. 

8 Par. l, 1- 2. 

• Trio11jo del T empo r- J. 

to Pe tr. CCLXIli, 5·6. 
11 Par. \ ' I, 70-7r. 
1

' Pet r. CLXXX\"ll, r. 
13 Purg. III, 73· 
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" Petr. T .T. 2, g. 
15 Petr. Trionfo della Fama 2, 
H Purg. II, 121 -23 . 
l7 Petr. Trionfo della Fama 2, 
11 I nf. XXXIII, 79. 
li Par. XVII, 73-75. 
lO Par. XVII, 85-87. 
ll Petr. LIII, canz. 6, I-g. 
12 Purg. VII, 4-6. 
13 Purg. XX III, 43-45· 
u Petr. CXIX, canz. 12, 2-3 . 
u P 1-1rg. XX, 8g-gr. 

144; Purg. II, 122. 

142-44· 

u Tri ino, ~Egloga Seconda •, Ri1ne (1529), nniiv s . 
1 7 P 1trg. XIV, 139 .. 
18 Inf. XVIII, 86-90 . 

.. Petr. XXII, se t. r, gi-33· 
•o Petr. CXXVI, canz. 14, 1-3. 
n Purg. IX, 13-18. 
12 Petr. VIII, I. 

•• Petr. CLVI, 12-14. 
u Ca tullo LI X, 5-6. 

u Purg. XIX, 133-35. 
•• Pe tr. Trionfo della Morte 2, 21, 22. 
17 Petr. CCLXXIX, 12. 
Il lbid., 14. 

' ' Purg. XVI, 55. 
' 0 Par. XXVII, 22-24. 

" Ib id., 59-60. 
n Petr. CCCLX, canz. 28, 129-30. 
ubis Petr. CCXXIX, 1-2. 

u Par. XVII, 74-75. 
" Cino da Pistoia, ed. Di Benedetto, Rimatori del dolce stil novo, Bari, 

1939, p. 123 . 
u Petr. XXXVII, canz. 4, 101. 
u l nf. VII, 123. 

'
1 Petr. CXCIX, I. 

u Orator 67. 
" De vulg. II. ix. 4; Trissino, cvv; Antonio da Tempo, ed. G. Grion, Bo· 

Jogna, 1869, e.g. p. 76. 
6° Con v. iv; Canz. iii, I. 

n Petr. CCCXXXIII, r. 
61 Ed. G. Grion, p. 71. 
61 Ed. 1529, e.g. fol. bbiiiv. 
" I nf. XXVIII, 82. 
u l nf. I, r. 
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61 Petr. C\ i, canz. I I , r 6. 
6 7 CaHz. X I X , 2 . 

Pet r . XX VIII, canz. 2, 31. 
" I bid. 
e o p t r. 
Il p t r. .. Pe r. 

" Petr. 

" Pc t r. 
•• Petr. 
•• Pet r . 
07 Pc t r. 
•• Pet r . .. Petr. 
70 p t r. 
71 p t r. 
7t Petr . 
73 p r . 
,. Petr. 

CLXX IV, r. 
CC, r. 

LIV mad. 2, r. 

CCII, 4· 

CLXXX\' II , r. 

XI , bai. r, 1. 

I I , s. 
XXIII , canz . I , r. 

I I ' I. 

CCLX II I, r. 
T.F. 2, 163 . 
xx, r. 

LXI I, 6. 
cxxrr, r. 

C XI , 5-
n Canz . X IX , 2 . 

78 Ed . Con tini, P oeti del D uecento :\1i lano, rg 6o , I , 2 2 2 . 

77 P t r. X X 1 X , canz . 3, 6. 
'

8 De t • ula. I I. xi. 3 ; xii. I; T ri in o c v1v-cvu . 
7 8 Ed. A . Sjn1ion i, Opere, Bari, 1939, II, 208. 

° Contin i, I , 5 (at t r. a Gia omo da Lent ini). 

593 

81 D i cordi I , I; ed. Zaccagn ini-Pa rd ucri , R ùnatori siwlo-toscaui dtl Du
gr11 /o, B ari, rg rs , p. 67. 

38 

' -on identi fica to. 
t1

3 1\ Ionari. Crcstourazia, Roma, 1955 , p. 35 3 . 
u - 8• Non identifi ca t i. Foce scrit ti da l Tr i<; ino come e e mpi. 
80 F or e Ci no da Pi · toia , d . Di Benedetto, p . 22 S. 
8 7 Pe tr. CXLII , c t . s. 
8s P tr. C\', canz. II. 

80 Pe tr. I , I. 

•• I bid . 1 2 . 

O l Pc r . XC, 7-
u Pet r . X LIII , I. 

•• Pc tr . T riatzfo d'Amore I, I, .. Petr. I , 9· 
l& Pc t r. CX X \'II , can z. r s , I. 

•o Pc r . CLXX X VII, r. 

" Petr . CC X X XI , I. 

18 Per. CCCI TI , S-
•• p tr . CV, canz. I I, r6 . 
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100 Petr. XI, bal. r, r. 
•o1 b 1j. XX III, 82 . 

101 est. II, r. 
103 est. I, r. 
10

• Petr. LV, bal. 3, 4-5. 
106 Petr. CVI, mad . 3, 7. 
108 Petr. LV, bai. 3, r-3. 
107 Non identificato. 

NOTA FILOLOGI CA 

10 8 Raccolta di Rime antiche toscane, Palermo, r8r7, II, 254. 
108 Petr. CXIX, canz. 12, r. 
110 Ed. Di Benedetto, p. 36 (at tr. a Guido Cavalcanti). 
111 Petr . LVI, 1-4. 
m De vulg. I. xii. 7; Tris ino bv: Monaci, CYest ., p. 4. 
m Rime dei poeti bolognesi, ed. Ca ini , Bologna, I I, n. 3 , p. s. 
114 Ed. Contini, I, 157. 
116 Cino da Pi toia, Rime , ed . Zaccagnin i, pag. 32 . 

111 Ed. F. Egidi, Bari, 1940, p. 29. 
117 Ed. Di Benedetto, p. 25. 
118 I bid., p. 130. 

"' De vulg. I. xii. 2; II . v. 4; Tri ino b, cii; Guido delle olonne, ed. 
Con tini, I , 104. 

uo Ed. Zaccagnini-Parducci, pp. 56-57· 
•u I bid., p. 77; cfr. nota p . II3. 
n! Ed. F. Egidi, p. 26. 
t u Canz. X, 1 - 5 . 

tu P oeti del pri11tO secolo, Firenze, I 16, J, 64. 
•ubis Ed. Di Benedetto, p . 225. 

•u De vulg. II. xii. 5; Trissino d. 
•u Ed. Za agnini-Parducci, p. 192 . 

121 Ed. Con tini, I, 58 (attr. a Giacomo da Lentini). 
m Ed. Di Benedetto, p. 130. 

m Petr. CC I, canz. 1 9. 

no Canz. XIX. 
111 Ed. Di Benedetto, p. so. 
m Non identificato. 
133 D e vulg. II. xi; Tris ino cvi. 
m Petr. CCLXVIII, canz. 22. 

m Cfr. n. 120. 

111 Pe tr. C , canz. r r. 
u 7 Ed. Contini, I, 99 (attr. a Guido delle Colonne). 
ua Cfr. n. ro8. 
m Ed. F . Egidi, p. 41. 
u o Petr. L , bai. 3, 8-I I. 

ut Petr. LXX, canz. 7. 
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w Petr. I, g-r 4-· 
1

" P etr. XCIII , 9-14-. 
w Ed. Di Benedetto, p . 1 r7. 
14 ~ Petr. XC\7• 

w Ed. Di Benedetto, p. 16:2 . 
u ; Petr. \ ' . 

us Pet r. \ 'II I. 

"' Ed. Di Bene d t t o, p. :!0:2 . 
uo Petr . XII I. 
131 Ed . Di B n d tto, p. 11 8 . 

Ju ::\fonaci, Crest., p. 24 3. 

m D e ;: 1tlg. I. xii. :: ; Tr issino b; d r. Monaci, Crcst., p . :2:21. 
tu Petr. CXIX, can7 . 12. 
166 Petr. XXX\'JI, ran7 . 4· 
uo Ed. Di Benedet o, p. 36 (a ttr. a Guido Ca,·alcan ti). 
16 ' P tr. L\ 'I 
1

' 8 Petr. CCLX. 
168 Ca1l:. X. 
1

• 0 Dante , Canz. XI X. 
u 1 Guit ton d'Arezzo, ed . F. Egidi, p. 11 2 . 

182 P oeti del printo eco/o , I, 32 5. 
163 Petr. T .A. 1. 

u• Pctr. LI\' , m ad. 

595 

166 n11Zoni di Da11te, ecc., Venezia, rs18, p. 48 (a ttr. a Guido 1\ovello) . 
166 Petr . CXXI, mad. 4 · 
1
'' Pe tr. L\ ', ba1. 3· 

108 Il ca11zo11iere Vatica11o Barberino lal1'11o 3953 (Bologna, rgos), no. 32, 

pp. 70-71 (attr. a Dan te) . 
11511 Ed. Contini, I, 1-6. 

"° Cre imbeni, Dell'istoria della t•olgar poesia, Venezia, 1730, JJI, 7 . 
1 i 1 1 etr . CXXX\~, anz. 18. 
1 '" Crescimbeni, I II , g. 
m Ed. F. E gidi, p . 3· 
174 \1 onaci, Crest. p. 4· 
"' Ed. Contini, I, s (attr. a Giacomo da Len ini). 
"" Ed. Di Benedetto, p. so. 
)1; Non identificato. 
lì 8 De l'1tlg. li. xiii . 3; Trissino dii. 

"" Petr. XI, ba!. I. 

180 Petr. CCCXXIII, canz. :24 . 
181 Petr. ccx. 
l 2 "'fon aci, Crest., pp. zsg-6o. 
18:1 Ed. Contini, II, 6ss. 
1 84 l bid., p. 656. 
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181 Ed. Grion, pp. 134-39, 152-58. 
181 Ed. Di Benedetto, p. 143; Dante, V. . 27. 
117 Petr. CCLX, CCXCV; ed. Di Ben detto, p. 36. 
188 V. . 27. 
181 Pe . III. 
110 Poeti del primo secolo, II, 148. 
181 Petr. LVI. 
m Ed. Di Benedetto, p . 143. 
m Ibid., p. 36. 
l .. Cfr. n . 190. 
100 Ed. Di Benedetto, p. 149· 
li& Ibid., p . II8. 
117 v. 7, r8 . 
11 Ed. F. Egidi, p . 225. 
m Ed. Di Benedetto, p. 33· 
100 Raccolta . .. toscane, II, 247; anche Rime, ed . Zaccagnini, p . 83. 
101 Ed. Grion, pp. 123 s. 
101 Canzoni di Dante, ecc., Venezia, 1518, p. 44 (attr. a Guido Novello). 
103 Ed. Chiari, p. 138 . 
100 Ed. Grion, p . 120. 
105 Ed. Di Benedetto, p. 123. 
101 Petr. CCCXXIV, bal. 7 . 
107 Cfr. n. 165. 
108 « Chiu a t della Giornata Prima, Dee., ed. Singleton, Bari, 1955, I, 69. 
soo Non identificato. 
11° Cfr. n. IO . 

111 Ed. Grion, p. II8 . 
112 Ed. . Sapegno, Poeti mùwri del Trecento, Milano- apoli, 1952, p. s. 
na Ed. Sapegno, p . 38 (attr. a Matteo Fre cobaldi). 
su Petr. CXLIX, bal. 6. 
m Crescimbeni, III, 78. 
111 Ibid., III, 8g. 
117 Ed. Di Benedetto, p. 225 . 

'" Ibid., p . so. 
118 Ed. Grion, p. 126. 
uo Non identificato. 
111 Non identificato. 
m Petr. LIX, bal. 4· 
113 V. ., 12, 8o. 
•u Non identificato. 
m Ed. Grion, p. II7. 
m Non identificato. 
u 7 Cfr. n. 108 . 

na Cino da Pi toia, ed. Di Benedetto, p. 233. 
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,.. Ed . apegno, p. 6. 
230 Non identifica to, for e ' Du semi & ionce di • Di emi •· 
au De t•tdg. II. ili; Tri i no bvi e b\'Ìt'. 
23 -z Sest. r. 

ss~ Rinz.e, ed. \ ". Branca, Bari, 1939, pp. 10, 328. 
23

' Petr. XXIX, canz. 3· 
m De vulg. I I. x. 3-4; Tri in o cvv-cvi. 
••• Ed . Di Benedetto, p. 137. 
137 Pclr. LXX, anz . 7. 
23 Ed. Contini, l, ro2. 
••• nll'invenzione dell'ottaYa rima per il Boccaccio, cfr. :'11. Landau , 

Giova1z1zi B occaccio, tr. C. Antona-Traver i, Kapoli , 1 J, pp. 259-61; anche 
L. Dolce, Osservazt'oni IV (cd . \'enezia, 15 2), p. 22 . 

"o Ed. Di Benedetto, p. r 3· 
241 Pctr. LXX, canz. 7· 
ut Petr. CX.\:IX, anz. 17. 

tu P tr. XXIII, canz. I. 

w Poeti del primo sl'colo, I, 320 (attr. a :'!Iatteo da J\fes ina) . 
su Ed . Contini, 1, 1 26 . 

m Cfr. n. r62. 
u 7 Pe tr. CXIX, canz. 12. 

"'" Petr. CCLXl V, canz. 21. 
2'" Ed. F . Egidi, p. 37. 
uo J?. • 2 ' I 4· 

tu l'vlonaci, Crest., p. 105. 

tu Ed. F. Egidi, p .. 29 .. 
m Ed. Di Benedetto, p. 130 . 

... Petr. CXXXV, canz . 1 . 
u a Ed. F. Egidj, p. 47. 
144 Canz. X. 
m Poeti del primo 5ecolo , I, 64 . 
m Canz. XIX. 
2 .. Ed. Di Ben detto, p. 137. 
uo I b-id., p. 164. 

U l Jbid., p. 178. 
us Pe tr . CCCXXXI, anz. 26. 
u• Petr. CCCXXV, can z. 25. 
zu l etr. CCLXVIIl, canz. 22, 7 - 11. 

uo Petr. CXXVIII , canz. 16. 

••• Petr. CXIX, canz. 12. 
u 7 Ed. F. Egidi, p . 37. 
208 Ed. Di Benedetto, p. r 6g. 
••• De v zt!g. II. ix; Tri ino cvv. 
270 Poeti del primo secolo, I, 75 (attr. a Guido Guinicelli) 
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111 Cino da Pistoia, ed . Di Benedetto, p. 137. 
171 Ibid., p. 226 . 

m Cfr. Rime (1529), fol. bbii s. , • Amor, da che 'l ti piace ». 
174 Petr. XXIX, canz. 3· 
m ophon · ba ( 5 ), kii 
m Sest. I. 
m Petr. CCVI, canz. 19. 
118 Monaci, Crest., p . n 8. 
m Ed. F. Egidi, p. 6. 
m Sest . II. 
111 Rinaldo d'Aquino, Poeti del primo secolo, I, 225. 
111 Ed. Di Benedetto, p. 137. 
113 l bid. , p. 164. 
184 fb1."d., p. 169. 
• 

6 Petr. CVI, mad. 3· 
m Ed. A. Chiari, Bari, 1936, p . 31. 
157 Ed. Grion, pp. 139 s . 
118 Petr. LII, mad. I. ... Petr. LIV, mad . 2 . 

uo Petr. CXXI, mad. 4· 
tU Ed. Chiari, p . 54· 
l li Ed. Branca, p. 20. 

t ts Ed. Chiari, p . 24 . 
tu Ed. Grion, pp. 139 s. 
lU l nf. XXIV, 1-16. 
m - rn Non identificati. 
m Su quest'opera apocrifa del Boccaccio, cfr. M. Landau, Giovamzi Boc-

caccio, Stuttgart, 1877, Cap. XI. 
"' Rime (1529), fol. ggv s. 
100 Ed. Grion, p. 148. 
101 Ed. Simioni, II, 208. 



GIULIO CAMfLLO DELMI~ !O 

DELLA DHT ZIO)l"E 

Anche se pubbl icat o p r la p ri ma volta nel 1 5 4, anno della mort 

dell'au t ore, il trattato Della imitazione di Giulio amillo Delminio fu , 

forse, con temporaneo delle epistole di Giraldi inzio e Celio alcagnin i 

sull o steso a rgoment o ; probabilmente risale all 'anno 1530. Ecco i prin

cipali fatti eh ci permett ono di postul a re qu ella data. Il Ciceronianus di 

D s iderio E ra mo, a l quale Cami llo ri ponde, appar ve n el 152 . N el 

I 530, Giulio Camillo fece una seconda visita a lla corte d i Francesco I 

in Fra ncia , d ove s i trattenne qu a lche mese. Ora , nella s t ssa prefaz ion 

dd volume d ei Due trattati (il presente e quello Delle materie che possono 
venir sotto lo stile dell 'eloquente) Camillo riferisce che, essendo trattenuto 

in Fra ncia dal R e c da l Ca rdina le di Lorra ine , lì aveva scritto t u tti e 

due i trattati . Camillo t ornò a ltre volte in Francia, m a il soggiorno de l 

1530 fu , forse , il più lungo c certam ente il più v icino alla pu bblicazione 

d el Ciceronianus . 
L'intervento di Camillo D elminio nella p olemica su ll ' imitazion e è 

senz'altro fra i primi in lingua volgare , se n on ad d ir itt ura il p rimo. 

Ma m en o di altri autori egli si preoccupa del problem a de l modello da 

imitare - scrive infatti una difesa appassion a ta dì Ciceron e - , c più 

d ella di tinzion e fra l'oratore e il poeta. È que. ta, sopra ttutto, u na di

stinzion attraverso il linguaggio, essendo l' oratore attaccat o alle cose, 

dunque alle parole<< vere 1>, m. ntre il poeta è più por tat o v rso le<< finte 11. 

Per Camillo tutto si r iduce a lla parola , a l linguagg io, come vedremo 

ne llo s tudio d elle altre sue opere qua riprodotte ; in ciò s i dimostra fino 

a quale punto egli segua la retorica ciceroniana e no n quella a ristot elica. 

L a sua concezione dell'imitazione è dunque interamente linguistica c 

stilistica; egli non p ensa n eanche all'argom ento dell' oratore, né alla 

fa vola de l p oeta , e son o as enti tutte le considerazi oni che p otrebbero 
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giustificare la scelta dello stile o dell parole. Rimane soltanto l'imita
zione come plagio verbale. 

Sulla figura di Camillo, uomo molto in vi ta nei tempi suoi (i viaggi, 
il ciarlatanismo, il famo o Teatro attirarono l'attenzione su di lui), ab
biamo molti cenni bibliografici c biografici, sia contcmporan i che più 
recenti. Oltre alle tre opere che pubblichiamo qui, amillo «scrisse,> 
il Teatro, che egli stesso descrive come un volume contenent «p r 
lochi et imagini disposti, tutti quei luoghi che pos on ba tare a t ener 
collocati e ministrar tutti gli umani concetti, tutte le co e che ono in 
tutto 'l mondo, non pur quelle che si appartengono alle scienze tutt 
e alle arti nobili e meccaniche» (Opere, 1579, I, 212-13). G. G. Liruti 
( otizie delle vite ed opere scritte da' letterati del Friuli, III, 124) crede 
che fosse <<una Macchina voluminosa, e per carte, per figure ordinata, 
e disposta mirabilmente da singolare giudizio, ed intelletto a far appren
der con facilità, e in br ve t mpo, l 'eloqu nza, le sci nze &. na de
scrizione simile si trova in G. B. Corniani (I secoli della letteratura ita
liana, III, 51-52): «Pare che questo Teatro do ess consl ter in una 
tavola o macchina la quale afferisse agli occhi de' ri guardanti mecca
nicamente classificate tutte l nozioni delle sci nze, tutti i concetti 
della loquenza, tutte le oci, i traslati, le frasi delle più colte lingue ». 

amillo andò in Francia col Teatro per chieder l 'appoggio di Francesco I 
n bbe un regalo in danaro. La maggior parte dei suoi critti furono 

pubblicati nelle varie edizioni delle Opere, 1552, 1554. 1560, 1566, 1567, 
1579, 1581, 1584. Edizioni separate sono i nostri Due t1attati, 1544; 
Due orationi al Re Christianissimo, 1545, 1562, 1569, 1575; le R ime, 
nelle Rime diverse del menichi, 1545, 154 , e nelle R ime di diversi, 
eccellenti a.utori di L. Dolce, 1553, 1556, 1565; Il Petrarca, con alcuni 
dottiss. averlimenti di M. G. C., 1554, 1557. 1559, 1560; Annotationi 
sopra le rime del Petrarca, I557; L'Idea del Teatro, 1550; Theocrenus ad 
potentiss. 1'egem Franciscum, 1551; Pro suo de eloquentia theatro ad Gallos 
oratio, I587;Leidee diErmogene, I594e r6o8;eJn rhetoricen isagoge, r6ro. 

Le fonti più utili per la biografia (oltre ai già citati Liruti e miani) 
sono: F. ALT NI, Memorie intorno alla vita ed all'opere di G. C. D., 1755; 
FR. DI MANZANO, Cenni biog?'afici dei letterati ed artisti friu.lani, pp. n-7 ; 
FR. LAMI 1, Studi di storia letteraria italiana e straniera, pp. 319-29, 
che tratta dei soggiorni del Camillo alla cort di Francia. n riferimento 
contemporaneo si trova nel dialogo di BETUSSI, Il Raverta, ed. Venezia: 
1544, pp. 85-86 e r 9-90. Camillo nacque a Portogruaro nel Friuli nel 
1479 e morì a 1ilano il 15 maggio I544· Fece i suoi studi a Pado a e a 
Venezia, insegnò a din e a Bologna. 
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T E TO 

Due Trattati dt>ll'Eccell n tis_imo M. hlio Camillo: L'\'no D Ile 2\Iat rie, che 
po ono uenir -otto lo tile dell'eloquente: l'Al ro Della Imitatione. Co'! 
Priui le io dell'Illu tri . e ato \ "enetiano per anni X. Colofon: I n \'e
netia .:\ella tamparia de Farri, del XLI II I. 
Dedica: ad H erc le Duca di F rrara, _e nza clata. Errala, pp . 4 -[4 v] . 
p. 29-4 . 

APPARATO 

30v. abbandonate] abbondante. 
31. dali llo che] d Ile bocche. 
31v. qua l] qt1almente. 
32v. i rivolge ] non si riYolgesse . 
39v. per la nobilità] he per la nobilit à . 
41v. tratta te] trattata. 
45 V. na c mat~ca in tutte le edizio11i. 

N OT E 

1 Il Cica oninnus di Era mo (m . 1536) f u pubblica to da Frob n a Basilea 
nel marzo 152 . Que le date ind icano che il trattato del Camillo fu scritto fra 
il 1528 d il 15 36 ; Camillo morì n l 1544. 

2 Pro ex. R oscio Amcrùw 72 . 

• De rcn11n natura I, 22 , 170, cc. 
• Georgt·ca. II , 71-7 2. 

' Ibid. 72. 
• L 'idea del Teat ro del Ca millo fu pubblicato soltanto nel 1552 ; ma era ià 

tato (< critto ~ il T eatro nel 1532; v, Ofrus epistolarum Des . E rasmi R otcrodami 
(ed. P. S. A llen et al., Oxford: Cla rendon Pres ), doYe varie lette re di Era mo 
e dei suoi corri pondenti accennano non soltanto al T eatro ma anche a qu . to 
trat tato D ella imitazione, « Apologiam adversu Ci e ronianu m tuum » (t. lX, 

1938, p . 4 79; an be t. X , 1941 , pp. 29 , 98; t. X I, 1947, p. 177 ; Inclex II I, 
t . XII , 194 , p. 63) . 

1 IIaÀ<XL<:prl.'t"OU IIe:pt A itL(j't"U)V , ed . ' Fes ta, T eubner, 1902 , pp. 5- . 
• Ecl. I , 9, 23 . 
• Ca tullo, A rgona1~tica LX \ "I, q-r . 
10 De oratore II, 92 s . 
11 Il De compositione verborum (lle:pt L:uv8t cre:wç 'OvofL::hwv ' EmTOfL~ ) 

fu dedicato in fatti a Rufo :\leliti 
11 De oratore I II , 21 I (?) . 



GIOVAN:"\! BERARDI O F SCAKO 

DELL OR T RI E P ETI F COLT' 

Mentre i due trattati di Giulio amillo Delminio esaminavano certi 
elementi t cnici della retorica, il trattatello di Giovan Berardino Fuscano 
Della oratoria e poetica facoltà pres nta una lode gen rale dell' loquenza 
- una « défense de l'éloquence 1> - e, in particolare, di quella parte di 
essa che più interessava l'autore: la poetica. Questo modo di considerare 
la poetica come ramo d ll'eloquenza è, in sé, un legame fra Fuscano e 
la tradizione medie ale; ma p r tutto il resto egli appartiene integral
mente al Cinquecento. ono le sue preoccupazioni di umanista che gli 
fanno condannare il bas o liv llo d ll' loquenza contemporanea in Italia; 
ed è la sua erudizione umanistica che gli fa attribuire alla poetica il 
doppio fine del diletto e dell'utilità, e, d'altra part , gli forni ce il gusto 
dell'etimologia che caratterizza certe discussioni di t ermini poetici. 

lcuni elementi della difesa derivano dai Platonici, come la divinità 
della po sia e il divin furore dei po ti, altri dalla Genealogia boccacc sca, 
come l'insistenza sull'antichità di quell'arte. Con tutto ciò, Fuscano non 
manca di alludere ad autori italiani recenti, citando Sannazaro e arac
ciolo, tutti e due napol tani, poiché il trattatello non è altro che una 
prefazione alle sue Stanze sopra la bellezza di apoli. 

Poco si sa di Giovan Berardino Fuscano. Il Ferrari indica un solo 
pas o, a lui r lativo, nel libro di Bartolommeo hioccar lli De illustribus 
scriptoribus .. . N eapolis; passo che qui riproduciamo per in t ro: « J o. 
Bernardinus Fuscanus -eapolitanus edidit Italicis rithmis libellum 
De pulcritudine, ac laudibus urbis eapolis ad ntonium icinellum 
equitem Neapolitanum, xcusum Romac, apud Antonium Bladum Asu
lanum, in 4, anno 1531, quo tempore auctor vivebat. Liber autem sic 
inscribitur, Stanze di Gio: Bernardino Fuscano sopra la bellezza di a-
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poli~ (p. 320, col. A). i vede che l'unico dato biografico che si ao-giungc 
alla bibliografia è il « quo tempore auctor vivebat 1). 

TE TO 

tanze Del Fv-cano O\Ta La Bellezza Di ..'\apoli. Stampato in Roma p r 
tonio Blado de A.-ola :"\el Anno del ignorc .\L D.XX XI. A dì .XX. 

Aprile. 
Pp. B-Ciii. Dedica o da Io. Berarclino Fu ca no a An toni o i iu llo da 
Napoli, enza data. Privilegio firmato Blosius e datato o Die X\.II l\1artii 
.:\I.D.XXXI. ~ 



GIOVAMBATTISTA GIRALDI CI ZIO 

PER I 1IT A TIONE E ISTOLA 

E 

CELIO CALCAGNINI 

S PER I HTATIONE COMME1 T TIO 

In ia g nerale, tutto il problema dell'imitazione - nel senso d l
l'imitazione tilistica di un mod Ilo - faceva parte di qu llo slancio d l 
Rina cimento er o uno stile migliore per l'espressione letteraria, sia 
nel latino, sia nella volgar lingua. Il procedimento dell'imitazione po
teva dunque tenere un posto intermediario fra la << que tione della lin
gua&, che opponeva il volgare al latino c un dialetto italiano ad un altro, 

la retorica, che proponeva i mezzi di sfruttare a l mas imo le capacità 
spressi e di qual iasi lingua. Il problema si di ideva essenzialm nte 

in d ue; la scelta del modello da imitarsi, e i modi precisi d i condurre 
l'imitazione. 

Prima d Ilo scambio di epistole sull'imitazion fra Giovambattista 
Giraldi inzio e C lio Calcagnini (1532), il Cinquecento conobbe due cor
rispondenze simili, anzi più not e più seguit dagli umani ti. La prima 
oppose il Cardinal Pietro B mbo a Giovan Francesco Pico della Miran
dola; econdo Giorgio Santang lo, che urò la più recente dizione d Ile 
Epistolae (Fir nze, 1954), la data della polemica fu l'anno 1512 e la prima 
edizione delle lettere fu pubblicata da rob n, a asilea, nel rsrS. - l 
1528 apparve il Ciceronianu,s di Desiderio Erasmo, un violento attacco 
contro la sup rstizione che si dove se imitare unicamen e iceron 
per ott nere un'ottima pro a. La risposta a quest'attacco venne da Giulio 

sare calig ro (già stabilito ad Ag n in Francia) in un volum tto 
intitolato Oratio pro M. Tullio Cicerone, contra Des. Erasrnum roteroda-
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m um stampato a Parigi nel 1531. (l·na Oratio secunda, del 153 7. ap

par\' troppo tardi per figurare fra gli a nteceden ti dello cambio Giraldi

Calcagnini ). 

Il Giraldi ed il alcagnini riprendono la di eu ione dei loro prede

cessori (n on sembrano, però, a\·er cono c iuto l'Oratio di calig ro). Trat

t ano n on oltanto de ll 'oppo izione fra un Cicerone unico c modelli \·ari i, 

ma anche della po ibil ità di molte sorti d ' imitaz ioni del suono, delle 

parole, delle figure, c così Yia. Il Gira ldi si dichiara ciceroniano; il Cal 

cagnin i preferì cc un ' imitazione eclettica. È soprattutto qu' t 'ult imo 

che incammina la di eu ione verso una retori ca più generale, in i t. ndo 

sulla n ece . i tà dell'imitazione in ogni e tà, ma specia lmente n ei suoi 

t empi, parlando dell'eloquenza in univer a le, c distinauendo le p2.rti 

del discor o , come l ' ordio , l'argomento, la narra zi one . 

Il alcagn ini fu pro fe sore del .ira ldi n ello. tudi o di Fe rrara . X acq uc 

a Ferrara il L7 settembre 14 79 e vi m orì n el rs .. p. In quella st ssa città 

fece i suoi tudi , laur anelo i prima in diritto canonico ci\·il e. studiando 

po i le ttere greche e lat ine (con B a tt.i _ta Gu a rini ) fil osofia (con .\ntonio 

ittadini) ; vi occ upò la c<J.ttedra di <c belle let t er •> dal I 5 rg a l 154 r . 

Ebbe m olti a mi c i f ra i lette rati più distinti d l colo (Era -mo, .-\riosto) ; 

ma gli attacchi di Paolo GiO\·io gli \·al ero un certo numero di nemici c 
di controver i . ~cl campo scientifico fu noto (per il suo Quod coelum 

stet, et terra moveatztr commentanum) com e uno d i precl ec sori ò i o

pernico; fu fondatore ed accademico d egli Elevati . Fra i m olti suoi scritti 

(alcuni stampati in Opera aliquot, I 5i ·-il ono i Carmina (ISSI, rss3). le 

01•ationes (1613), Cormnenlarium de rebus Aeuyptiacis , De re nautica, De 

verborum et 1'erum signijicatione, De calumn ia, De l ibero animi motu, 
traduzioni d el De roloribus di .\ris t o1.ele (?) e del judiciwn vocalium di 

Luciano di amosata, i commentarii sui libri De m eteora e su lla P oli
tica di Aris totele c ui libri De officii di Ciceron e ; più du e volumi di !e t

t r e. Fonti biografich : T. G. CALC G T~n. Della vita e degli scritti di 
lv!onsignor C. C . commentario, 1 r ; E. PIANA, Ricerche e osservaziow· 

sulla vita e sugli scritti di C. C., I 99; G. A . e L. BAROTTI, Jl.lemoYie 
i toriche di letterali f erraresi , l, 2 7-306 ; F . B ORSETTI , l-Iistoria f errariae 

gymnasii, II, II 5-22; L. UcHI, Di::ionario storico degli uomini illustri 

f erraresi, T, r os; A. Yrsco~TI. Storia dell'Università di F errara (IJ9I-I9SO), 

pp . 49-50 . 

D e lla generazione seguente fu l'allievo G. B. Giraldi Cinzia (n. F e r

rara, r so-1, m. ivi 1573). Oltre a alca.gnini i s uoi maestri a F rrara fu

r on o l\Iarcantonio Antimaco per le le ttere, occino Benzi per Ja dial et-
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tica e la fisica, Gio . Mainardi e Lodovico Bonaccioli p er la m edicina, 

Kiccolò Leoniceno per la filosofia morale . Oltre ai suoi impegni acca

demici (fu infatti profes ore di filosofia a F errara, 1534-41, e di retorica, 

1541-5 ; di retorica a Mondovì, 1564-66, a Torino, 1566-68 , e a Pavia, 

1569-71), ebbe l ' incarico di principale segretario del Duca Ercole I 
d'Este, 1542-58, poi del Duca Alfonso II p er due anni. Esordì con versi 

latini ( ylvarum, Elegiarum, Epigrammaton, 1537) e n l 1543 pubblicò 

la Orbecche, tragedia eh ebbe molte edizioni e che fu il soggetto di una 

lunga controversia ; altre otto tragedie furono pubblicate, postum , 

n el 1583. La prima delle sue Orat1'ones apparì n el 1543, le sue Bucolica 
nel 1546, Le fiamme, sonetti e canzoni, nel 1547, Egle, satira (cinque 

att i, in ersi) n el 1550. el 1557 è il suo p oema epico Dell'Hercole, e d el 

1565 la sua raccolta di novelle Gli H ecatommiti, eh di entò la sua opera 

più famosa (edizioni d l 1566, 1574, 15 O, 1584, 1593, 160 , traduzione 
francese 15 3-84, traduzione spagnuola, 1590) . .J.Jel campo della t eoria 

letteraria cri e (oltre alle opere qui riprodotte) i suoi Discorsi intorno 
al comporre de i romanzi , delle comedie e delle tragedie (1554) e un Discorso 
(edito soltanto nel r 64) sopra il comporre le satire atte alle scene ; in 

quello d ella storia, il Commentariolum de Ferrar1'a et /Etestinis princi
pibus (1556) , tradotto anche dal latino in italiano d a L . Domenichi 

(1556). Una s elta delle sue Rime italiane apparve n ella raccolta di L . 

D olce (1554), e una commed ia inedita, Gli Eudemoni , fu pubblica ta 

n l I 77· Fonti biografiche e critiche : BERTHÉ DE B E AUCÈLE, j.-B. 
Giraldi, 1920; . GUERRIERI ROCETTI, ul valore morale degli Ecatom
m·iti di G. B. Giraldi, 1907, G. B . Giraldi ed i l pensiero critico del sec. 
X VI, 1932; G . A. L. BAROTTI, op.cit., I, 390-406; G. GHILINI, T eatro 
d'huomini letterati (ed. 1633), J, 190-91; D'. NCONA e BACCI, Jl.lfanuale 
della letteratura i taliana (ed. 1901-ro), II, 666-67 e \I, 41 ; L. GHI, 

Dizionario, n, 16-17; OR IANJ, I secoli della lette1'atttra italiana, III, 

135-39· 

TESTO 

Cynthii Ioanni Bapti tae Gyraldi Ferrarien i Po matia... asileae. olofm~: 

Ba ileae in Officina Roberti VVint r Anno a ·atali Chri ti 1\f.D.XXXX. 
Mense Martio. 
L'Epistola del Giraldi, datata « Cal. Quintil. ì\l.D.XXXII. , i trova alle 
pagine 199-207; la Co·mm.entatio d l Calcagni n i, datata « Idib. Quintilibus . 
:vi.D.XXXII. t, alle pagine 209-32. 
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APP.\RATO 

2 26. exe rcerem] excercerem. 
22 9. ex a m pJifi candam; I5J8 expli cand am . 

• 'OTE 

1 De oratore II, 90 s. (?) . 
2 E rasmo, Cicer01zianu , 152 . (;. F. Pico della ~lirando l a e Pietro Bembo ; 

la poi mica è del I5L, le epis tole<< Dc imi ta t ion '> furono pubblicate nel r 5 r . 
Cfr. ed . G. a n tange lo, Firenze , 195 4. 

• Paolo Corte e. 
• Cfr. Cice rone, Orator 31 (il pa_,o non è ident ico) . 
• D e re r ustica li, z . 

• Crat i/o 390D-E. 
7 Ret. III, 8 (q oga2) . 
8 Pro Se x. R osei o A nu ri110 7 2. 

• Citato neli 'Orai or 2 3 2 . 

10 D e coroua 242, 27. 
11 Pro 11f ilo ne 1 02 . 

12 Eneide \ · Ir, 62 2; \ ·I, 846. 
13 E11e ide \', 3-0 ; Cice rone, B rutus 173; Pro Cn. Plancia 40, 95. 
14 Ewwco III, r, .p 6 ; Fla vio \'opisco a ttr ibui. ce la formu la a LiYio Andro-

nico (Numerian. 13). 
16 htpzter tragocdus XLI\'. 
1 6 De oratore I, 154. 
17 l ttst. arai. X, 5, 5-8 . 
18 N on id ntiiicato. 
10 Plinio, Panegirico 3 ,3 ; Cice rone, De 11ntura deorum IIT, J . 
20 Laelius 5 . 

"' on identificato. 
•• l\ o n id e n t i fica t o. 



ALE SA;\DRO VELLUTELLO 

PREF ZIONE AI «TRE TIR NI ,. DI GO TIN RIC Hl 

La pr fazione del ·euutello per la commedia di gas ino Ricchi , 
fra i nostri testi sull'arte drammatica, il secondo dopo il trattatello di 
Vittore Fausto. Nel r524, però, il Tri sino aveva pubblicato la sua tra
gedia Sophonisba con una l ttera-d dica al papa Leone X che fa da 
ponte fra le considerazioni astratte del Fausto e le note pratiche del 

ellutello. Cito qualche pas o dalla lettera, che tra rà eco nella prefa
zione del ellutello: 

<< la Tragedia, secondo ristwtelc, È: prepwsta a tutti gli altri poe:mi, 
p r imitare con soave sermone una virtuo a, e: p rfe:tta actione, la quale 
habbia grandeza; E come Polygnwto antico pictor ne le opere sue 
imitando faceva corpi di quelli che e:rano migliori, e: Pauswn peggiori, 
così la Trage:dia imitando fa e costumi migliori, e: la Come:dia peggiori, 
e: per ciw sa ome:dia muove riso, cwsa che partecipa di brutteza, 
Es endo ciw, che è ridiculo, difetto o, e: brutto, Ma la T rage:dia, muove 
compassi ne e: tema, con le quali, e: con altri amaestramenti arre:ca di
le:tto agli ascoltatori, e:t utilitate al viver humano .... A la quale non 
credo gia che si pwssa giustamente attribuire a vitio l' e:ssere scritta in 
lingua Italiana e:t il non bavere anchora secondo l'u o commune accor
date le rime, ma ]asciatele lib re in molti luoghi . P rciw che la cagione, 
la quale m'ha indotto a farla in q u sta lingua, si È: che ha s;ndo la Tra
gedia se:i parti necessari , cioè, la favola, e costumi, le parwle, il discorso, 
la rappre ntatione, d il ve:rso; ianifssta c w sa e: che, ha ve:ndosi a rap
presentare in Italia, non potre:bbe e:s ere intesa da tutto il pwpolo, s'ella 
os e in altra lingua che: Italiana compwsta; E appre: o e costumi, le 
ente:ntie, e:t il di corso, non arrechere:bbono universale utilitate, e: di
e:tto, e non fossero intese da gli a coltanti . Si che p r non le twrre la 
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rap pre en tatione, la quale (come dice Ari twtele) z la p n ma parte de 

la Traae:d ia, e: per a ltre cagion i, cb a re: IJbono lunghe a narra re, des i 

di scriverla in q ue t o Idiwma. Q ua nto pù)i a l n on ha , ·ere per t utto accor

date le rime, n on dirw altra ra ai one, pcrci (~ ch'io mi p er uado, eh se a 

Vws ra B a titudine non piacerà di , ·o lere a lquanto l ' o r cc hi e a t a l 
numer o a ccomodare, che lo ro \·erà e: migliore , e: più nwb ile, e: fwrse men 

faci le ad a . eguire, di qu Jl o che p r a ,·entura z r puta t o, E lo vederà 

n on o1am ntc ne le na rra tioni e:t orati oni uti li imo, ma nel muo,·ere 

compas ione nece a ri o; P crci w che quel crmone, il qua le suoi muov re 

qu e t a, n a ce d al d !ore , e:t il dolore ma nda fu o ri non pensat e parwle , 

nde la ri ma , che pen am nto dimo tra, ~ veramente ala campa sionc 

contraria» . 

ome a ve,·a gia fatto il Trissino, dunque, Al s andro Yellutello 

insiste sui due copi d lla p oesia, piacere e utilità, e fa l'apologia d ei 

v cr i senza rima. Rifl tte la tradizione ret ori ca qu and o p a rl a d Il' << in

, ·enzione >> dci T 1•e tiranni . :\la la ua intcrpr ta zi one allegorica dei per-

onacrgi della commedi a ri ·ai e ad una lun ga tra dizione m cdi c, ·alc, ri

m es a in luce d a certi apologi ti cri tia ni ed umanisti dell 'epoca . È da 

notare anche eh tutti e du e gli scrittori citano il t es to d Il a P oetica di 

Aristotil e in un t empo quando qu el docun1.<'nto era p oco noto . 

Aie andro Vellutell o nacque a Lu cca n i primi anni del secolo e, 

da giovane, andò ad Avignone \"alchiusa p er rintracciare la storia di 

Petrarca e Laura. La sua pubblicazione delle Rime con un'Espositi ne 

e una T' i fa det poeta ne fu il risultato; diventò il commento più letto del 

secolo ( dizio ni del 1525 , 1528 , 1532, 153 , T54I, 154-1-, 1545, 15.J.7, 1550, 

1552, 1554, 155 , 1560, 1563, rsG , 15 73, 1579, talvolta più di una in un 
anno). i tabilì a Venezia prima del 1525, e li fece il suo commento sulla 

Divina Com·media (edizioni del 1544, ISSI, 1564, 15 71, 15 7 , 1596). Se
condo A . P. Berti (Cicogna, Delle isc1•izioni t•e?wziane, IV, 94-100) scrisse 

anche una D isputa fra un A ccadem ico Oscuro e dell'Anca circa la maniera 
m oderna di scrivere e pronunziare, pubblicata da Fr diani a Lucca. 

Cicogna e Fr. Inghirami ( loria della T oscana, XIV (= Biografia, III), 

434) on o le migliori fonti bi ografiche ; cfr. anch e Crescimbeni (Venezia, 

I 730), II , 274-

TE TO 

Comecl ia Di Agos tino Ricchi Da Lvcca, Intittola ta I Tre Tiranni, Recitata 
in Bologna a X. Si nore, et a esare, li giorno de la Commemoratione de 
la Corona di sua :\fae à. Con Priuilegio Apo tolico, e t Vcnitiano. M.D.-

39 
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XXXIII. Colofon: ... Stampata in inegia p r Bernardino de itali, Adi 
xiiij di ettembre del MDXXXIII. 
Pp. Aiiv-Aiv. 

• OTE 

1 Que ta incoronazione ebbe luogo a Bologna nel I5 30, e la commedia fu 
rappresentata il 4 marzo 1530 ; Agostino Ricchi aveva allora I anni. 

1 Orazio, Carm. IV, xiv ( ?). 
• Citato da Donato, De comoedia , I. 

• Plauto, Penolo, , 930 s. 
• Non si cono ce questa tragedia del Ricchi. 



BERKARDI"KO DA.'\'!ELLO 

DELLA POET ICA 

Mentre la Poetica del Trissin o, nei suoi quattro primi libri, continua 

la tradizione delle a rt i m etrich e del Medioevo, qu ella di Bernardino 

D a niello fa pas are la concezione oraziana della poesia n ello schema ge

n erale d ella r et orica ciceron ian a ; cioè organizza i concetti ed i precetti 

di Orazio secondo le n ot t cat egorie dell ' inven zion e, della disposizione 

e d ell'e locuzi on e. È questo il pian o genera le dell 'op era, malgrado la 

presenza occasion ale d ' idee derivate da P latone e da Arist otele. Anche 

sulle orme del Trissino, il D a niello scegl ie i su oi esem p i in p oesie scritte 

n ella volga r lingua, soprattu t t o di D ante, P etrarca e B occaccio. La sua 

difesa della p oesia - elemento essenzia le in questo mom ento s torico -

si basa sull'utilità m ora le e socia le e sulla superiorità dell 'arte sulla 

natura. N ello sfru tt a re idee di Orazio, il Daniello profi tta di tu tti i com 

rnentarii recenti dell'A rs poetica che a vevano est eso e a umenta to il 
p ot er e di suggerimento di q uel t esto. Vi aggiunge il paragone, orma i 

comune, fra p oesia, ret orica e storia ; ma in un certo s nso risolve le 

differenze, ridu cen do tutto a ll 'espressione e allo sti le. 

a t o a Lucca com e il suo coetaneo Vellutell o, com e lu i Bernardino 

Daniello si recò a\ en ezia , dove fece parte d el gruppo di giovani a t torno 

a l celebr e Trifon Gabriele. Si può dire anch e senza verifica , che tutti i 
primi lavori le tterari del D aniello risultan o d a quelle con versazioni con 

Gabriele, tudioso che ebbe un 'enorme influenza sui suoi a llievi e che 

è con osciuto sopra ttutto attra verso le loro opere. Lo stesso Daniello 

a mm tte di essergli debitore p er la sua Sposùione delle Rime del Pe

tra rca (1541, 1549), debito ch e deve est endersi senza dubbio al suo 

commento su Dante (1568). Scrisse anche in qu ll'ep oca un commento 

della sua traduzione dell e Georgica di Virgilio (1545, 1549) e tradusse 
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l 'undicesimo libro dell'Eneide (1556, 1562, 1567, 1573, 1586). L. Dome

nichi pubblicò alcune rime sue n elle R ime diverse (1545, 1546, 1549), 
e gli si attribuisce un Trattato delle parole proprie, e trasportate, e delle 
figure del parlare, stampato nella collezione Degli autori del ben parlare 
nel 1643 e 1644. Mori a Padova nel 1565. otizie biografiche su Da
niella si trovano nell'Enciclopedia italiana, in G. GHILIN1, Teatro d' hu.o
mini letterati, ed . 1633, pp. 62-63, e ne parla M. BARBI n ella F ortu.na di 
Dante, pp. 257-74. V . anche l'articolo di R. C. WILLIAMS, The Ori
ginality oj Daniello, Romanic Review, X (1924), 121-22. 

T E TO 

La Poetica Di Bernardino Daniello Lvcche e. Colofon: In inegia per Giouan' 
Antonio di I icolini da Sabio, l'Anno de nostra salute MDXXXVI. Pp. 
136 + [2] . 
Errata, p. [138]. 

3· portarono] portando. 
r r. deporre] deppore. 
35· di parata] di paruta. 

P PARATO 

62-65. la 1wmerazione di queste pagine è sbagliata nel testo. 

NOTE 

1 Per gli crittori veneziani ricordati qui cfr. Apo tolo Zeno, note al Fon
tanini: Mon ignor Gian france co Vale rio, prelato (Zeno II, 420); Giovanni 
Brevio, che pubblicò una novella nella collezione d l San ovino, 1563 (Zeno 
II, 22, 185); Bernardo Capello, Rime, 1560 (Z no II, 68, 69) ; Girolamo Mo
lino, cui iccolò Liburnio dedicò le sue Vtdgari eleganzie, 1521 (Zeno II, 185). 

2 Ars poet·ica 396-97. 
a Fra que ti letterati contemporanei fu il ve covo di Fano, il cardinale 

Ercole Gonza<J"a, fatto ve covo nel r 528 da Clemente VII; Luigi Priulli, vescovo 
eletto di Bre eia ( ?) ; Benedetto Lampridio, poeta e grammatico cremonese, 
t enne cuoia privata a Padova dal 1521 al 1536 (v. Tirabo chi, II [ed. 1796], 
131 -20) . 

• Petr. CCXXXIX, e t . 8, 2 . 

• I nf. , 127-36. 
• Sottoti tolo del Filebo ; ma il pa o non vi s i trova. 
7 Petr. CXIC, canz. 12, 5-8, 62-64, 99-100. 
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8 Pe r. L, can z. 5, 63-69. 
• I bid., 70. 
•o Pet r. LXXIII, canz. IO, 67-73 . 
•• P etr. LXXI, canz. c , 97-ror. 
n Pe tr. 
13 Petr. 
H Pet r. 
l6 Per. 
16 Petr. 

" p t r. 
19 Pet r. 
l; P •t r. 
20 p t r. 
21 Pe tr. 

CXXf X , canz. 17, 7-

((l \ ' , I-.~. 

CLXX, anz. 23, r, 40-4 3. 

XX\' TIT, canz. r 6, r- 3. 

CCCXLII, 4 · 
CCCXX\' , canz. 25 , 6r-6 
XX\'lli , canz. 2, 31-33. 

XL \.'I, I -2, I 3-I4. 

CCLXIX, r, 3-4. 

XXIII , canz. r. 

.. Pe tr . CC XX\ ', cauz . :!5, 6 r -64, 9- rr , 72-75, ro6-rz . 
23 Bocc . Dee. \ ' II l, 7 (ed . Sin gleton, Bari, 1955, JJ, r 34) . 
24 Cfr. n. 2:! uprn.; 1-4. 

2~ Pe tr. XXIX, canz. 3, 43 -45, 47-49. 
u J>e tr. CCLX JII, g-14. 

t? Pctr. XX\ 'ITJ, canz. 2, 1-2. 

2 8 Pe tr. CCCLX, can z. 2 , 1-4. 
•• P ctr. XXII I, anz . r , 4-6, r- 3, r -z . 
so \' . 11. 27, up ra. 

" Petr . LXXI, canz . , 7· 
32 I 1t_f. Il, 5 -6o. 
•s Petr. LXX I, canz. -9, ro- 13. 
u Pttrg. I, 4-6. 
s• P et r. CXXX 
1 15 P ar. I, ro-12 . 

anz. r , r -4 . 

3 7 Petr. LXXI, can z. , 14-15 . 

3e Petr. CCC LX\'1, caitZ. 29, 5-6 . 
31 P tr . CCCXX 'V, canz . 25, 5-7. 
•• Pe tr. XXIII, canz. r , 4-6, 7-8, 21-23, 32-35, 3 -4 0. 
u Pe lr . CXX\'', canz . 13. 

u Pct r. J_XXT , canz. 8, 46-4 , 24- , 52-53. 
'

3 Purg. \ ' l, 72-75, 76. 
u P etr. XX\'IJI, canz. 2, I6- 2j., 

73-75, 76-87, 91-102 . .. P c t r. Llll, canz. 64, 57·5 imit a Eneide, 
u !li f. XXXIII, s-90. 
47 Pc t r. X \ ' I, r-8 . 
<8 Petr . LIIT , canz. 6, 5 ·59 · .. Pc tr . L, canz . 5, 4-6. 
60 Pc t r. CXX\'IJI, canz. r 6, 8 l - 6. 

XII, 13 I. 

6!3 
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u Petr. LUI, canz. 6, 52 -53. 
61 Bocc. Dee. II, 6 e 8. 
61 Petr. LIII, canz. 6, 77-79· 
" Petr. CCXU, 12-14. 
66 Petr. CCLXXXV. 
" Petr. CCCXI, r-6 . 
., Petr. CCIX, 9-14. 
u Petr. CCXCI. 
u Petr. CCCX, r-2. 
10 Petr. CCCXV, CCCX I, CCCXVII. 
11 P tr. XLIV, 12-14. 
n P tr. LUI, canz. 6, 63-65 . 
n Petr. CCCLXV, 5-7. 
•• Petr. LXII, 12. 
"' P tr. CCXLIX, 9-n. 
" Petr. LIII, canz. 6, 6o-62. 
17 P tr. CCXCVIII, g-11. 

18 Petr. CXXIV, r-4 . 
.. Dante, V. . 34-37 (canz. IV, n). 
' 0 Asolani, II, p. 71 (ed. Dionisotti). 
7

' Petr. XXVIII, LIII, CCCLXV, CCLXIX. 
11 Petr. CCVII, CCLXVIII. 
" Petr. XXXVII, CCCLIII. 
74 Petr. CXXV, CXXVI. 
" Petr. XLIX. 
" Petr. XLVIII, LXX II, LXXVIII. 
" Petr. CXXXIII. 
,. Petr. CCLXIX. 
,. Par. XX II, 136-38. 
•o Petr. IV, 3· 
11 Petr. LXXIII, canz. ro, r6-1 
n Petr. CII, 7-8. 
•• Petr. CXCII, s-6; CLII, 3-5. 
u Purg. XI, 82- 3· 
u Par. XXVIII, 3· 
81 Par. X, 91-93. 
" Par. IX, 8r. 
11 Par. XXVI, 131-32. 
" Purg. VI, 76-7 ; la parola t incivile e disonesta • è • bordello •· 
•o Petr. L, canz. 5, 34· 
11 Petr. CCVII, canz. ro, 43-44. 
11 Petr. CXXVIII, caoz. 16, 17-19. 
" Par. I, 37-38. 
" Par. XV, 124. 



.. Petr. CCCI\, 13-I4. 

•• Petr. I X, 3-4 . 

., Petr. CXVI II, 9· 

NOTA FILOLOGICA 

• Petr. CLXIV, canz. 2I, I27-2 

•• Petr. CXXVII, canz. rs, r-3. 

1oo Petr. CCCX\' , 1-4. 

1° 1 Pe tr. CCCXLIII, I.J-. 
101 Petr. CCCXXIII, canz. 24, 49-50. 
103 Petr. CLXX\"I, 1-3. 

to4 Petr. CXX\tii, canz. 15 , 59· 
•o5 Pctr. CLIX, I 3-I4. 
10

" Petr. CCLYII, 3-4. 
10 ' Pe tr. CCCX, 1-2. 
101 Pct r. CXX\'Ili , canz. I 6, I04· 5. 

"' Petr. LXXIII, 33-34. 
uo Purg. XX\"11, II5-I 6 . 

111 Petr. CCXXI X , r- 2 . 

110 Pctr. LXXI, canz. 25-26. 
11 3 Petr. \'I, I 4. 

'" Pctr. CLXXX\'I, I -? 

1 15 I'etr . XXX\ .. III, r. 
Ju Pe tr. LII, Jnad. r, 7-
117 Pe tr. CCCLI, 3-4 . 
1ta Pe tr. CCCLX, canz. 28, 9-r o. 
111 JHf. \ ', I 03-4· 

uo P tr. I , 9-11, I2-I4 (riordinati ). 
m Pe tr. XXIII, anz. I, 4I-49 (riordinati) . 
m Pet r. CCCXXXII, sest. 9, 24. 

m Pe tr. CLXXX III, II. 
124 Petr. CXXXIIT , g-r r. 
m Petr . CCLXXXV, I- , 9-I r. 
121 Pet r. CCCXXI, r-2, 6, I2-r4. 
127 Pet r. CCCLXV, 9-II. 

us P t r. CCLXIX, I 2-q. 

tu Petr. CCCLXVI, 55-57, 4I-4 2. 

••• l nf. III, rr2-r4 . 
181 Pe tr. CCCIV, I3-r4. 
131 Pc tr. CLXII, r3 - I4. 
133 Pc tr. IX, 1-4, r o-I r , 14. 

" ' Pe tr. XIX, 3-4. 
130 P tr. CCLXXXVII, s-6. 
, .. Pe tr. XXXVII, can z. 4, 20-23 . 

' " Petr. CCCIII, I, 9, r o-rr. 
,,. Pe tr. CCLXXXI, 9-II. 

6rs 
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Ut Petr. cux, 5-6. 
140 Petr. c xx III, canz. 16, 28-30. 
Hl Petr. LXXI, 102-5 . 
lU Petr. ccc xx anz. 25, 16-17. 

' 
143 Petr. CL I 1 I-2. 
144 Petr. I, t. 3. I-3· 
146 Petr. LXXIII, canz. ro, 46-51. 
lU Petr. L, canz. 5, 57-61. 
U7 Petr. CCLXII, 9-11. 
148 Petr. CXIX, canz. 12, !03. 
IU Petr., Trionfo della Eternità, 40. 
160 Petr. L, canz. 5, r8. 
Ul Petr. LUI, canz. 6, 104·6. 
161 Petr. XXI s-6. 

' 113 Petr. xx III, canz. 2, 34-·36. 
164 I nf. xx, 47·4 . 
166 Petr. CCCXXX III, 14. 
Iii 1-nf. xxv, ros. 
167 Petr. LXXII, canz. 9, 55-59. 
ua Inf. XXIII, 97-9 . 
161 Petr. CCCXXXII, e t. 9. 29-30. 
160 Petr. XXVI, 3-4. 
111 Petr. CCCLXVI, 22-25 . 
111 P tr. CLX VII, s-6. 
163 Petr., Trionfo d'A more, 76-n. 
114 Par. III, s6·s7. 
116 Inf. I, 36. 
1

" Petr. CCX, 13-14. 
117 Petr. CCCXXXII, e L 9~ 31-33. 
118 Petr. CXXVIII, canz. 16, 49-51. 
Ili Petr. LIII, canz. 6, 37-39; CXX 
110 Petr. x III, canz. I, 41-44. 
171 Petr. LXXI, canz. ' 37-39· 

Petr. C LXI. 
173 Petr. XXXIII, 12. 
17& Petr. CLXXII, 1-4. 
176 Purg. \ I, u8-2o. 
1 71 Petr. CCCLXVI, r7-2 r. 
177 Ibid., 14-16. 
1

'
1 Petr. CCLI , 7-9. 

171 Petr. CXXIX, canz. 17, 63-64 .. 
uo Petr. CCXXII, r-4. 

JIU Ptt1g. I, 40-41, 43-45· 
182 Petr. CCL ... VIII, canz. 22 , I. 

, canz. 13, 49-52 . 
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tu Petr. CXX\'II canz. rs, 4-
1 

• Petr. CXX\.lli, canz. r 6, 57, 5 - 2 . 

1 ~ 6 Petr. CCCX XX II, ~P, . 9, 13-14. 
161 Purg. X \ "Il, r 6-r ... . 
1 8 7 Pet r. LIII, tanz. 6, 5- 7-
1 s I uf. \ -, 121-2 3 . 

tu \ ·. n. I • 4 supra. 

l iO l)<:tr. ex L \ ' l l I, -+· 
1 91 Petr. CCXL\'II, 4· 
lrtz l) tr . CCXCII, 2 . 

1 u Pe r . CXXX [\', 2 . 

1 "' P etr. CCCLX\'l, r24 .. 2u. 

IU r>etr . CCCLXI\', 6-7-

116 Petr. XXIrr, canz. r, 75-76. 

lvi l nf. I X , 7·9· 
• vs I3oc . !)t.C. X , 10 (TI, 3 12) . 

, .. T'e tr . L, canz . 5, 3-1 1. 

200 Pe tr. CLX\ '1 I, r-11. 

201 l>e r . L, canz. 5, 29-31 . 

2o 2 Petr. CLXX, 31-36. 
tos p tr . CCLXXX I , 3-4 . 

•o• Pe r . CCXXX\·n . se t. 7, 23-24 . 

~o& Pctr. XXX , ~c~t . 2, 1-3. 

to• P elr . CCXX.\ ' Ilf , 3··t -
to7 l )etr . CC, 9-14. 

m P urg. XX [X, 52-5--1 · 

m p tr. ccxxx, 5-rr. 
t1o Par. XXII , ISt-53 -

ut Purg. XX.Til, 22 - 24 . 

m Pelr. CCXCI V, r2 -1 4. 
213 P etr . 1~rionfo d'rl JHore 4, Gs -66 . 
3u P urg. XI , r oo-r o~ . 

2u P ar. X XX, 39~42 . 

:u Purg. \ ' I , 127-29. 
21

' Petr. CCLXX, canz. 23, rs - r 6, 7-4--75 . 
us P l r. LXXI J, canz. 9, 7-9. 
tu Petr. XC l fJ 3-6. 
220 Par. I, 11 5- 17. 
u t l e tr . XXXIX, g-11 . 

nz PC'tr . Ct.XXXl\ ', 1 - . 

223 Petr. CCLXXX\.III , g- 14. 

••• Pe tr. CCXX\', can z. 25, 54 ; CCLXI \ ·, canz. 2 1, 23 . 
22 s Par . XX\'f l, 22-24. 

208 Pe tr. LXXIII , anz. I O, I o; C, ; XXX\.JII, 8. 

6IJ 
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ttT Petr. CCCVIII, 6-7; CCCIX, 8. 
m Petr. CCCLX I, 127-2 . 

tt • Petr. XCVII, 4; XLVII, 14. 
130 Petr. LIII, canz. 6, 6s. 
ut Petr. Trionfo della Ca.stità, 9 
u! P tr . CCCLX, canz. 2 , gr-g2. 

ua P tr. CCCXVIII, 7. 
13' Petr. XXVIII, canz. 2, so-sr. 
tu Petr . XX III, canz. 2, 2. 

u • Petr. CXLII, est. s, I. 

u, Petr. CCCX III, r. 
ns P tr. IX, 2; VIII, 6; 'II, 3, s. 
Ut Petr. cxx II, canz. rs, I7. 
uo b if. I , 6o. 
tu Petr. CXXX, 14. 
ut p tr. ·CCXCVI, r-8 . 
tu Petr. XX III, canz. 2, 1-3. 
su Bocc. Dee. IV, r, p. 275 . 
w Purg. II, r -2; citato dal Bor.c. Dee. II, 6 (I, II9). 
ue Purg. I, 78-79. 

U1 p tr. ccxxx ' r, s- ' 9·14. 
t .. Petr. CXXV, canz. 13, r, r2-r3 . 
... Petr. XVIII, r -2. 
~uo P tr . CCVI, canz. rg. 

m I nf. IX, 64-72. 

m It~f. XXXI, us-23 . 
.., Petr. I, r-2 . 



Gll"LIO C:\)llLL DEL:\[[:\10 

TRATTATO DELLE !IL\ TERIE 

CHE PO OX O \-ENIR TT LO TILE DELL'ELOQUEXTE 

Partendo dalla distinzion classica res: verba, Camillo vede in questo 
trattato una duplice divisione della res (da lui attribuita a icerone) in 

una <<materia >i che \·iene all'oratore dal di fuori e una «materia» forni
tagli dal uo proprio ingegno. È d ella prima<< materia» che i tratta qui, 

e Camillo la eguaglia all'invenzione dell 'orator . Que t a materia, Ye
nendo dalla natura, dal caso o dall'art , si riduce ai <<fonti topi ci )) della 

retorica, cioè ai modi di sviluppare o di sfruttare tale soggetto : a simili, 
a maiori, a minori, a consequentibus, e co ì via. Ma i deve notare che nella 
presentazione del uo argomento, Camillo - pur parlando dei luogh i 

topici della r torica - dà come esempi alcuni passi di Virgilio e di 
Petrarca. Non c'è da distinguere, dunqu , fra le due arti per quanto 
riguarda l'inYenzione - sono tutte c due arti del discorso - ed è a -

sente ogni consid'.'!razione di forme architettoniche. 

TESTO 

Cfr. Camillo Delminio, Della imitazione, te · o volume, pp. 3-2 v. 

APPAR .\TO 

17v. lasciavaj la eia néll'er ratum; I552 la ciava; na cono] che nascono. 
26. affiiaeva] affigeva. 
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1 De oratore II, I I 6. 
1 I bid. III, 92 . 
3 Ib1·d. III, 33· 
• Brutus 25 . 
6 De oratore III, I5I. 
a Brutus 260. 

NOTE 

7 
[ irgilio], De rosis; cita più tardi i er i 49-50. 

8 E ·neide XI, 6 -71. 
• Petr. CCCXXIII, canz. 24, 7o-7r. 
IO I bid., 13-24. 
11 De oratore III, 7. 
11 Petr. LXXX, e t. 4, I-6. 
u Petr. CL XXIX, r. 
u Cicerone, Epist. fam. IV. . 4 · 

u Il onetto di cui parla, e che citerà pe o, viene pubblicato alla fine 
del testo. Ercole c fu le ato alla Signoria di Ferrara • nel I534· 

16 Ga l no, De opti·ma secta, cap. 30 (ed. Opera, nezia, rsso, p . 26v) . 
17 Petr. CCCXX\l , canz. 25, 61-71, Sz-go. 
18 Ecl . V, 20-2 1. 

u Geor. I, 466-6 
10 Petr. III, r-2 . 

u - n on trovo i pa · preci 1; ma cfr. Ciceron , onm. cip . 15: (« ut 
olim deficere ol hominibus ex tinguique visus t um Romuli anim.u ba c 
ipsa in templa p n travit • e Petrarca, Epis . jam. r. 3 : « Quo d1 Flato r bus 
hnmanis xce it, ol co lo cecidisse vi us t »; anche Petr. CCCLII, 12-13. 

11 Petr. CC LXXV, 1. 
u P tr. CCLXX X III, I-2 . 
u Petr. CCXL VI, Io; CCLXXVI, 14. 
" Psalm. 37.1I. 
17 P tr . CCCI ... II, 1, 12-13 .. 

18 P tr. CCLXXV, I-2; CC XLIV, 5-6. 
11 De rerum nat1~ra I, 6-9. 
so Ecl. VII, 57-60. 
3 1 Petr. XLI, r. 
n P tr . CXXVII, canz. 15, 66-70. 
a3 Petr. CCCXXI, I 2- I4 . 
.. Ecl. VII , 53-56. 
so P tr. L XI, canz. , 97-9 . 
11 P tr. CL li, s- . 
17 Petr. CXCII, 12-14. 
u Petr. CLXXVII , I 2- I4. 
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u P c r. CXXI X, canz. 17, 66-6 . 
00 P e tr. CC \ 'T [I, 5-ro. 
H Ecl. , ~, s6-57-

u Petr . CCCXL\·r, I-

413 Pc tr . LIII , canz . 6. 

•• Ecl. I\·, 13- 14, 37-39 . 
u Galeno, i bid., cap. ro (p. 2 r v) . 

u P sal11l. r o3 .27. 

" Petr. Trio11jo della Jlorte 2, 5- 7· 
•

8 P r tr. XXIX , canz . I7, 7 -ro. 

' \,F. c!. , ., 3+-35 · 

•o Pf'tr . CCCU I, 12-13 . 

., Ti bullo, Cam1. IL iii. 1-4. 

u Pctr. CCCX L\ I. 
69 Ecl . X, g-r2. 

" Tibullo, Carm . TI. iii. 2 1 -22, 17-2 . 

s:; l\ra robio, ,. atu rnalia I . xx. 6, ro. 
66 Gcor. l v·, 37 I-7 2 . 

., l:.cl . I\', -ro. 

62 r 

•• I ver ·i che -eguono prov ngon o dal on tto, cr itto da Ca mùlo per E r
cole , ripr dot to alla fin e del te lo. 

68 \ • . n. r upra. 

•o Ecl. \ ·, 56, 62 -64. 
11 ])e rerum 11atura V, 

az Pe tr. L X , I -4, s-7-

~· Cu rm. \ ' I' 1 -2 . 

u P<: t r. T rionfo d'Amore 
15 Pc t r. CC\'IT, canz. 20, 

•• Petr. C\·, can z. I I, I. 
., P e tr. L X, 
•• P c tr . LXXfi canz. g, 
•• P c t r . CLII, I-4 , g- I l. 

I , 79-

43-47, q-r 6. 

ss-6o . 

10 P e tr. Trio11jo de !fa .l!ort.: 2, roo- r 20. 

11 P e t r. CLXXXIII. 
12 p t r. CXLIX, bai. 6. 
73 Pc t r. CCL XVIII, can z. ')? g-r I. --, ,. Pet r. CLII, 3-4 · 
7G P e tr. CCCXXXJT, e t. g, r-6. 
,. Petr. CCCLX\ I, canz . zg , 9 2-93-
77 P c t r. CCXLIV, I 2· 14. 



GIULIO CAMILLO DELMI IO 

LA TOPICA, O VERO DELLA ELOCUZIONE 

La topica di Giulio amillo completa il suo Trattato delle materie 
per comporre una retorica int graie. Nel Trattato aveva parlato di quella 
parte della res che dà la mat ria all'oratore; qui parla della seconda 
parte, cioè dell'« artificio&, e d i verba. Materia, artificio e parole sono 
per lui gli elementi costituenti di qual!;iasi discorso. 1a artificio e parole 
si riuniscono in una sola arte - l'arte delle voci, delle locuzioni, delle 
figure - che deriva i suoi criteri dalle « forme del dire ». cioè dagli stili, 
riconosciute nell'antichità classica sempre valide. Questa riduzione 
della retorica alla parola ba cons gu nze importanti per la posizione 
g nerale del Camillo. Gli permette anzitutto di proporre. per la lingua 
italiana. una «imitazione & del latino simile a quella adoperata dai 
Romani nei confronti d l greco; e questa (!imitazione» si farà attraverso 
l'uso delle sue sette cat gorie linguistiche. Gli permette, poi, di fare una 
distinzione fra il poeta e l'oratore: il poeta è più libero n ll 'uso delle 
espressioni figurate. degli epit ti, delle perifrasi, può dunque scrivere 
in uno stile molto più «ornato,> di qu llo dell'oratore; il poeta ha la sua 
propria «forma del dire~. 

TESTO 

Opere di M. Givlio Camillo. In inegia Appre o Gabriel Giolito De' F rrari. 
MDLX. Tomo II (pubblicato da Francesco Patrizi), pp. s-ro6. 

Dopo il testo della Topica, in una lettera al Conte S rtorio da Collalto, Fran
ce co Patrizi dà le sue ragioni p r aver pubblicato il trattato: 

Hebbe [Camillo] un genio con ru-dor inestimabile volto verso l'Eloquenza. Il quale non 
capendo per la grandezza sua negli strettissimi termini de' precetti dei maestri di R torica, 
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uscendone, l'allargò in guisa che la di tese per tut t i li ampi imi luoghi del Theatro di tutto 
il mondo. Et avvenga che uscendo egl i primiero in così gran campo, volesse avere per iscorta 
tutti gli antichi Retori, egli nondimeno infini te cose inventò con la forza del suo al t i imo 

intelletto. Fra le quali è la T opica ma ravigliosa della Elocuzione. La quale io ho fatto uscire 
in luce, a fine che ella non ismarrisca nell'ingordigia di molti, che cercano con Io splendore 

de' trov ti di lui illu trare se medesimi. 

Ed. 1560, II , 107- . 

APPARATO 

14. • forte•] fore. 
3:! . a lcuna preposizione] alcuna proposizione. 
3 . il qu al fu] il qual fa . 
76. ensibile] sen ibi li. 
77. e qnell'altre] et in quell'altre . 

da lei ] dallo. 
non che la eguano] non che non la seguano. 
quella eguire] quell e cguire . 

go. imitar] invi ta r. 

:\OTE 

1 IL Camillo accenna q ui ed altrove ad un di e no eh doveva rappre en· 
t a re le divi ioni dell 'eloquenza; ma non ho trO\·ato ne una traccia di quel 
d i egno. E cco una rico t r uzion mia: 

I l 2 3 4 

l 
5 l 

l 

6 7 

Sem plici Sem plici Lo uzioni Epiteti 1 Pe rifra i Locuzioni Locuzioni 
sciolte accom· proprie t raslate figurate 

pagna te 
senza 

l ve rbo 
-. -..... 

Proprietà Ar tificio 

ucldivi ioni indicate al principio di ogni di eu sionc particolare. 

• Orator I 15. 
8 Par. I, 2 I. 

[Ma ncano i segn i, come nel t esto]. 

• \ 'i rgi li o, E 11 eide VII , I OO· I OI; Pe tr. XXIX, ca nz. 3, 57· 
• Purg. II, I 5. 
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• Ovidio, Metamorfosi II, 1-2. 
7 I bid., I, 6o r. 

' Mancano i s gni, qua ed altroYe. 
• ~Met . I, 16, 
10 hfet. I, 551. 
11 M et. I, 191. 
11 Jl,fet. I, 306. 
13 Met. I, 4 5, 6 4· 
u Jl,fet. I, 179. 

u Ovidio, Fasti III, 455· 
u Manca il egno. 
17 Ovidio, llfet. I, 57, 79, 3, 251, 66 , 367, 595-g6. 

[et. I, 76 , 42, 6r, 73· 
11 Petr. CCCXLIX, g-Io, IO-I I. 
zo Dante CI, tina, r-2 (ed . Contini, p. rss) . 
11 Eneide V, 31. 
12 Petr. CCC, 2. 

u Eneide X, 558. 
u D e nat11ra deoru1n II, 138 ( ?). 
u Petr. CLX . II, 2-3, 2-4 (più abba o) . 
.. Petr. , r. 
•

7 De oratore I, 25 I. 
18 Met . I, 337-3 . 
11 Petr. CCCLII, S-6. 
10 Ibid., r-6. 
n Petr. CCXX, s -6. 
31 P tr. CL II, 12-13. 
u M l't. I, 335·36. .. M et. I, 101-2 . .. M et . I, 33 
SI Eneide III, 631. 
37 Petr. C LXVII, s. 
u Petr. CCXX, g-ro. .. Pe tr. CCLX ·, canz . 
•o M et. I, 340. 

23, 

u Petr. IX; parafrasi dei 

33-35· 

'. 3. 4, 
H Petr. c xx II, canz. IS, 63-64. 
43 Petr. CXCII, 12-I4. .. Petr . CCCXXI, 14. 
" Petr. L, canz. 5, 3I; poi 13-14 . 
.. I bid. , parafra i 47-4 . 
'

7 Petr. XXII, e t . r, 4, rr. 
ca Emide XII, 6g6. 
'' Petr. L, canz. 5, 15-16. 

6. 
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00 E11eide I, 546. 
•• Parafra i di Petr. CCCI, 14 e LIII, can z. 6, 45 . 
•• Petr. VIII, r-2 . 
u Petr. LXXVII, I )-q. 

•• F.11eide XI, rgr. 
•• Petr. T rionfo della Ca slitti, 6o, 36. 

" EJZt.:ide \ 7
, so . 

'' ~neide III, 129 -30; XI[ , gor. 

• Gcor. TI, 72, 71. 
.. E11eide I, 547· 
•• P t r . CCC I I , I 2, 5. 
" Cn rm. I, 6o. 
n Pet r. CLX V, 3-4. 
•• Pct r. CXCII, 9-11. 
" Colum Ila, pa - o non ident ifica to . 
.. Petr. CCCL\'II, 12-13. 
88 Petr. CXXXI V, r. 
07 Geo r. II , IS-4-; Eneide XII , 622 ; x, 
18 Pet r . CLIX, s-6. 

•• Pc t r. XXIX, canz. 3, 3-4· 
10 Petr. xc, I-2 . 

11 Pc tr. X VI, I' s . 
1! p tr. L, canz. 5, 4-6, )2 . 

13 Geor. I\', 174-75· 

57 6. 

" E11 eide III , 216-r ; II, 277; lii , 65 -59; III, 63 1. 
16 Pe tr. Trionfo del Tempo 2 . 

11 J\1ct. II, 4 0 -41, 124. 

78 E11 eide X , 602. 

7 ' Eneide IV, 14 3-44; I, 49 -gg . 
80 Petr. CCCLII, 6-7. 
81 P tr. T rionjo della Castità, 24 . 



GIO AMBATII TA GIRALDI CI ZIO 

LL' « RBECCHE » 

La breve dedica di Giraldi Cinzio alla ua tragedia Orbecche esprime 
tutto il disagio tutte le sitazioni di coloro che olevano introdurre 
in italiano i grandi generi greci, in quanto i modelli antichi erano poco 
comprensibili, mancavano gli esempi modemi, mancava infin l 'e pe
rienza della scena e d Ile rappresentazioni. Co toro i ri ol ro dunque 
alla P oetica di ristotile (che a quei t mpi esisteva stampata nel testo 
greco e nella traduzione latina, ma senza commenti né spiegazioni) e 
trovarono un te to difficile e oscuro, riferimenti a tragedie che n on esi
stevano più, tutto un cont to culturale sconos iuto . ov ano dunque 
cercare e trovare proprie soluzioni. Il Giralcli le cercò criv ndo tra
gedie; altri, più tardi, proveranno a tabilire le r gole ed i precetti 
d l g nere. 

TESTO 

Orbecche Tragedia Di ~I. Gio anbatti ta Giraldi Cinthio Da errara. [Ancora 
di Aldo.] Con Privilegio Di N. . Papa Paolo .III. & dell'Illu tri ima Si
gnoria di Vin gia. M.D.XLIII. 
Dedica ad « Hercole da E ti .II. Duca .IIII. di Ferrara», datata «alli di 
.xx. di Maggio. M.D.XLI. • Colofon: In Casa De Figli oli d Aldo, In I 

n gia, nell'anno M.D.XLIII. Pp. 2-3. 

OTE 

' Girolamo Maria Contugo so tenne le pe e per la prima rappre enta
zione d ll'Orbecche nel 1541; v. Bertbé de Be aucèle, ]. -B. Giraldi, p. 6r. 
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' Seba tiano Clarignano da :\1on tefalco, attore, i lruì gli altri interpreti 
d 11 'Orbecche; v . Berthé de Besaucèle, loc. cit. 

s Cardinale Ravenna: Benedetto Accoltj, ardv scovo di Ravenna, cardi
nale nel 1527, morto a Firenze nel 1549; v. :\l azzuchelli, X gri. Cardinale Sal
viati: Giovanni SaJviati, vescovo di Ferrara dal r y:w al 1550; morto nel 1553. 



BARTOLOMEO RICCI 

DE IMIT TI ~E 

LIBER PRIMUS 

Nel primo libro del suo trattato De imitatione Bartolomeo Ricci 
elabora tutta una serie di significati per il termine e per l'idea di imita
zione, la quale viene contrappo ta, in modo generai , all'idea della Na
tura. In primo luogo, tutte le attività d gli uomini hanno la loro base 
nella Natura, sono ~imitazioni>> della atura, forza cr atrice che ha 
fatto tutti gli oggetti naturali e che dà all'uomo ste so il suo ingegno; 
il quale ultimo comprende la propria apacità di agire ad imitazione 
delle operazioni naturali . Poi, n D'imitazione specificamente artistica, 
l'uomo rappresenta con le varie arti gli oggetti e le azioni che ved nella 
stessa Natura. In un t erzo tempo lo scrittore, o un altro arti ta, «imita 1t 

le opere d i suoi ant cessori nella stessa art , e le imita quasi unica
mente in ciò che riguarda lo stile. Per il Ricci, ogni genere letterario ha 
un suo stile particolare (caratterizzato dall'autore con gli st ssi piteti 
adoperati, anni prima, dall'altro Ricci, Petru Crinitus); e un autore 
è degno di lode- e di e ere imitato come modello - quando riesce a 
perf zionare quello tile. 

L'oppo izione dell'arte alla Natura propone un problema es nziale 
per H teorico: se il poeta, attraverso la sua arte, «imita~> sia la atura 
che i modelli, che co a diventa il suo proprio ing gno, la sua propria 
Natura? Un imitator non crea: può dunque essere un poeta, un oratore, 
un artista? Il problema era già tato consid rato da Orazio e da tanti 
altri, e il Ricci i dà una ri po ta affermativa, fondata su una lunga 
catena di argomenti. Sarà dunqu utile proporre al lettore una lista dei 
modelli per l'imitazione (modelli in tutti i g neri) accennare breve
mente alle qualità richieste per ogni genere. Tipica la descrizione che 
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il Ricci pres nta della trag dia : risale ad razio al Medio Evo, senza 

dimostrare nessu na cono cenza di Ari t ot elc, e preoccupa anzitutto 

d ell' locuzion e d llo til e. 

Bartolom o Ricci nacque a Lugo nel r 490 mori a F errara n l 

15 g. tudiò a Bologna con R om olo . maseo a Yenezia con 1arco 

fu uro; a Padova trin amicizia con Andrea Ta-..·agero. A \' n zia 

t enne una pubblica scuola di eloquenza fu prec ttore dei figli di Gio

vanni Cornaro; anche a Lugo fu maestro di scuola, prima di occ upare 

la catt edra di eloquenza a Ra...- nna . Pa~sò a F errara nel 1539, dove di

v nne pr cettor d i figli d l Duca Erco le, Alfon o e Luigi, do...-e in

s gnò l'eloquenza n ello tudio . La prima opera sua fu un lessico latino, 

A.pparaltts Jatinae locutiom·s (1533), seguito dal De consilio principio 

dal D e imitat ione n l rs.p . Yari Oratt"ones i st ndono dal 1545 al 

I 566. Pubblicò tre raccolte di lettere, Epistolarwn libri duo (1554), 

Epistolarum fam iliarum libri 1"11 I (1560), e Epùtolarum familiarum 

libri !!Il (r562). Del 1556 è il suo In quasdam Andr. Alciati latinas 

voces ab eo male perceptas, d el 1561 il De evitanda atque compescenda Ù'a

cundia hbel!u.s, del r 562 il De judicio dialogus. I n lingua volgare scrisse 

tre commedie, L e balie, Gl i spiritati, e Il M al paga varie rime . Fonti bio

grafiche : A. H ERCOLANI, Biografie e 1'il1'alti di uomini illustri roma

gnuoli, II, 37-44; G. A. e L. BA ROTTI, ~Memorie ?·storiche di letterati 

ferraresi, II, 92-107; L. GH I, Dizionario storico, II, rz8. Fonte bi

b liografica: G. ANTONELLl, Bibliografia Ricciana, ossia catalogo biblio

grafico critico delle ope1'e di B. Ricà, I 41. 

T ESTO 

Bartholornaei Riccii De Imitatione Libri Tres Ad AJfon \'ffi Atestivm Princi-
pero, Svvm In Literi s Alvmnvm, H ercvli 
Filivm. Cum priuilegio Pontifici Max . & 
1.D.XXXXV. Colojon: Venetiis, Apvd Al di 

11 primo libro si trova alle pagine z-zsv. 

APPARATO 

2 . tuus I549; I545 eiu . 

Il. Ferrarien ivm Prin ipis 
enatu Veneti. Venetiis, 

Filios. M.D.XLV. 

4 v . auditores] auditorum, f orse col salto di 11na parola (animos ?). 

sv. hirudini ] birundinis. 
7v. docti sirni ] docti imu . 
g. is te in p ingendo] lezione di I5 49· incitatio] I549 imitatio. 
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rOTE 

1 Geor. II, 82 . 

• Epbst. I , Io, 24; Cicerone, De oratore II , 98. 
• Plinio XXXV, 6s. 
' Ibid. 
1 Ovidio, Ex Ponto II, rr, 2I-22, 

• Ars poetica 3 s. 
7 I bid., 40 -I r. 
1 Serrn. I, I O, I-4· 

• De oratore II, 8 . 
1° Cfr. puleio, Apologia 43: • non enim ex omni ligno, ut Pythagoras 

dicebat, debet Mercurius exculpi t. 
11 Quintiliano, Imt. orat. X, I, 99, citando Elio Stilone. 
11 Brutus 272. 
18 ldo Manuzio, ed. Epistolae ad Atticum, enezia, ISI3. 

u ono for e le lettere scritte da Bembo per Leone X mentre era c egre
tario dei Brevi o e pubblicate nel 1535 (altre edizioni, I536, 1538, 1539, I540) . 

u Navagero, nell'edizione aldina del 1517. 
11 Giovenale, Sat. I, r. 



FRA :\CE CO :\.:\SOVI:\0 

L.\ R E T ORI CA 

France co a nsovino nutrì prog tti a m biziosi simi per la composi

zione di una ret orica in lingua volgare . ,, va , s condo il primo para

grafo d el n o tro t est o, p ubblicare un 'opera m aggiore di v ntitre 

libri su tutti i t emi della disciplina. Ma qu st a <( R t orica grande 1) non 

vide m a i la luce; i tn~ libri dell'.rl rle oratoria (1546, poi I 569, 157 5) fu
rono forse un compendio o una re,·isione dell' opera prog ttata . Egli 

stesso chiama la n ostra <( pi ola 1> R etorica <i un a somma di qu ello di 

ch'io n 'predetti libri ho pi ena mente parla t o 11. Infa tti, riduce tutta l' arte 

cl lla r t orica a un numero limitato di precetti s mplici e chiari. La 

base della sua dottrina è sempre icerone ; ma, m ntre icerone parla 

cl ll'arte integrale, a nsovino fa un'altra riduzione: p er lui, tutto è co n

t nuto nell'espres ione verbale, parola o formula. P er esempio, il gen re 

delib erati,·o (p r Cicerone, una delle grandi for m e ret or iche) si ritrova in 

un singolo verso del P etrarca; non soltanto : come la ret orica è e_pli ci

tamente v rba lc, c a può manifestarsi in tutte le arti discorsive. Tutti 

gli e empi citati dal ansO\·ino vengono dunque presi n elle opere eli Dante, 

di B occaccio e P etra rca, <( i tre lumi d ella lingua volgare •>. 

ato a R oma nel 1521, Francesco San oYin o (figli o di Iacop o, il 

fa m oso scultore ed arcbit tto) andò a Yen ez ia all 'età di edici anni e lì 

passò la maggior parte d ella sua vita; fece soggiorni a P a don1 , a Firen ze, 

a B ologna (dove si laureò in <( ambe le leggi 1> nel 1542) e a R oma. Iorì 

a \ "enczia n l 15 3· N on fu professore, com e ta nti le tterati del suo t empo, 

ma stampatore e uomo di lettere, e ebbe una lunga carriera come editore 

ommenta tore di t esti antichi e moderni (Dante , Boccaccio, Ario to, 

B m bo, L. Bruni). om e t orico, scris e divers opere sulla Turchia 

( r5 6o-6 r, 1571 ), su Venezia (15 6 I , 15 r ). sulle case nobili italiane (r5 65 , 
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1582), e una Cronologia del mondo (rs8o). Nel campo d Ila aggi tica, 
pubblicò nel 1545 il Ragionamento [sopra] la bella arte d'amore, nel 1554 
L'avocato, dialogo, n l 1561 Del governo de i regni e delle 1'epubliche, n l 
1564 Del secretario; fra molti scritti ulla medicina, Della materia medi
cinale del I 561. Alle sue raccolte di satire e di o razioni aggiunse un 
~Discorso in materia della satira)) (156o) e un «Trattato intorno alla 
materia dell'arte [oratoria] & (1561). Scris e anche po ie burle che e 
satiriche (1540, 16og). Fonti biografiche: E. A. CICOG A, Delle iscri
zioni veneziane IV, 32-91 ; G. GHILI I, Teatro d'huomini letterati , ed . 
1633, pp. !'23-25; G. NEGRI, !storia degli scrittori f iorentini, pp. '2I -

20; J. P. NICERON, Mémoires, XXII (1733). 76-91. 

TESTO 

La Rh torica Di Francesco San ovino. Al Magnanimo Signor Pietro retino. 
M.D.XXXXIII. 
Dedica a Pietro Aretino, datata • Di Bologna il .xv. di Gennaio. I543 ». 
In fine, una lettera a Rocco Catan i, datata « Di Bologna il primo di F b
braio. 1543 ». ColojoH: In Bologna Per Bartholomeo Bonardi Parmen. & 
Marco Antonio Grossi Carpen. Il .n. di Febbraio. M.D.XXXXIII. 
Pp. 30. 

APPARATO 

I4. presume che elle] prosume che elle . 

' Petr. LXXII, canz. g, I-2. 

' Petr. cxxxvrr, I-2; cxxx III, I. 

• Bocc. Dee. I, 2 (ed. Singleton, Bari, I955, I, 4I) . 
• Petr. LIII, canz. 6. 
• Bocc. Dee. X, 6 (II, 266}. 
• Petr. CCCLX, canz. 2 , I-2. 
1 Petr. I, I, 8-r r. 
8 B rubo, Rime I, I. 

• Bocc. Dee. Proemio {I, 4). 
10 P tr. CLXVI, 5-8. 
n Petr. XCIII, r-2. 
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u Rime I, r (ci tato dal Bembo, Prose della t·olgar li1zgua II , p. 59 dell'ed . 
Dioni ·o tti ). 

13 P tr. CCCLX, anz. 2 , 31- 32. 

u È i l tono e l'idea generai d Ile due orazion i al capi tano Girolamo Cornaro 
(ed. r sg6, pp. r sr-67), l'ultima d ll e quali è scompl ta nella forma tampa a ; 

ma non ritroYo la ci az ione precisa. 
u lJocc. Dee. Proemio (I, 5). 

" P tr. CCCXXI\ ', canz . 25, 7:: -74. 
1 8 13 cc . D ee. X, (I l , :! 3) . 
1e P tr. XXIII, canz. r, r , 2 1- 22 . 

•o Pe tr. XX\ 'l ll , canz . r 6, 1 - 3· 
21 Bo c. Dee. T, 7; IV, Proemio. 
n P tr. XXX\' 1! , anz. 4, 103 . 
23 Bo . Dee. \'1 , ro (II, 27) . 
" Bocc. Dee. II , ro, Chiu a (1, 177). 

•• \'. n. rg. 
u B c. Dee. X, 
21 Pe tr. I II, 1-2 . 

ts Bocc. Dee. X, 
u Pe tr. , 1. 

3 0 Pe tr. CLX X XIIJ, r 2-r4. 
3 1 Purg. VITI, 77-7 
3 ' Bo c. Dee. \ ' , 2 . 

sa Bocc. Dee , II, 7. 
' ' B cc. Dee . \ 'II, 3 (I I, 52). 
36 Bore . Dee. IV, Pro mio (I, 273). 
ae Petr. CCLXII, 1. 

" Pc tr. XXVIII, anz. 2 , 57-58, 91-93, -go. 
:sa Pe tr. LIII , canz. 6, 60-65 . 

•• Petr. Tr ionfo della M orte 2, 163-65. 

•o B occ. Dee. X, 8 (II, 2 4, 2 5) . 
" Petr. Trionfo della Fama 2, 22 - 2 4. 

" Pie tro Aret ino, <• Capitolo per morte d el du a d 'Crbino • nelle L ettere, 

li, 4 ( d. F . Flora , rg 6o, pp. 529 s .). 
43 Petr. Trionfo della Fama 3, 18- 21. 

u Bocc. Dee. X, (II, 2 4). 

" P t r. CL \ ' I, 1. 

u Bocc. D ee. X, 8 (II, 2 4). 
41 P lr. T r·io11jo della F ama 3, 74-ì5· 
08 Pe t r. T r io11.(o della astità, roo- 102 . 
•• Docc . D ee . X, (II, 2 5) . 
• 0 Sp ron i, « A Girolamo Cornaro Capitano di Padova, Orazione [nella 

ua parti ta]», in Orazi01zi, ed. 1596, pp. 151-59-
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61 Landino, t Ad Urbem Florentiam • in Carmina II, xvii (ed. Perosa, 
pp. 7r s.). 

51 Purg. IX, II2 (Par. III, 94). 
68 Bocc. Dee. VI, ro (II, 27) . 

.. Bocc. Dee. \I, 4 (II , q). 
11 Petr. CLXXX I, r -2. 
u V. n. 30. 



GIO\X\fBATTL TA Gll<ALDI CI:\210 

LETTERA SULLA TRAGEDL\ 

P er la prima \'Olta fra i n ostri testi abbiamo in questa L ettera del G i
ra ldi un documen to di critica pratica, anzi di polemica, insieme ad una 

t oria della trag dia. Il Gi raldi a ve\·a letto la ua Didone al Duca Ercole II 

in presenza d i un gruppo di <<begli ingegni e nobili spiriti)), uno dei quali 

dopo pre entò una serie di ette obbi zioni alla drammaturgia del Giraldi. 
P r contestare quelle accuse, il poeta invoca l'autorità di Ari totile e 

di Orazio (sono uguali e dicono qu a i le stesse cose) e dei modelli greci 
e la tini ; insi t e però sulle imperfezioni del t eatro greco , sulla superiorità 

del romano, e sulla necessità di considerare nuovi modi per i tempi 
nuovi. ttraYerso la sua risposta si vedono le difficoltà dell e rappre

sentazioni teatrali in fJuella prima epoca del t eatro moderno, l 'influ so 
d elle idee c dei desideri dci grandi mecenati, c il dibatt ito già impostato 

ui metodi per adattare la lett eratura antica ai bisogn i del Rina cimento. 

TESTO 

Didone Tragedia Di :\L Gio. Battista Giraldì Cinthio, ~obile Ferrare e. Con 
Privilegi. In \'cnetia, Apprcs o Giulio Ce are Cagnarini . MDLX . XIII. 
La l ttera acl Ercole II, datata alla fine~ 1.D.XLlfl. ~. i trova alle pp. ug -

57· 

APPARATO 

I 35 -36. D ue lunghe ripetizio 11i 11 el testo, soppresse qua. 
138. l va tane] leva tone. 
q o. inte- e come] in v o come. 
1 40 . d l legare] cl l leggere. 
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reci) i Romani con i Greci. 
ro) che i dispone ro. 

OTE 

olo il Giraldi è autorità per l' si t nza di que ta traduzione in pro a; 
cfr. Fontanini-Zeno, d. 1753, I, 403, n. (r). 

na prima ver ione della Cassaria in pro a fu rappre entata a Ferrara 
nel 150 ; i tratta qui però della rappre en tazione in ver i, a Ferrara, forse 
nel 1529 o n l 1530. 

iovanni Rucellai, Rosmonda, tampata a Si na nel 1525. 
iceron , De 1zat1tra deort{m I , 53; sono gli Stoici coloro a cui riferì ce 

col «voi &. 
6 Ars p oet1:ca 191-92. 
• Cicerone, De inventiotze II, 104; Epist. ad B rttt. 17. 

arm. I . ix . 36-37. 
8 A rs poet·ica 140, 137, 141-42. 
• A rs poetica 359; Epist. I. xix. 6. 
10 on i a di quale commedia i tratta. 
11 Non trovo ne un lavoro del Giraldi sull'A rs poetica di Orazio anteriore 

a que ta data; ma è intere ante il fatto be vi abbia già lavorato. 
12 De senectute 70. 
11 Contra V rrem II, 1 • 

u Donato, Andria, Praefatio II. 3· 
u Per i Cardinali alviati e R av nna, v . la nota 3 alla Dedica all'Orbecche 

del Giraldi . Ebbe luogo la prima rappre entazione d ll'Orbecche a F rrara nel 
1541; non i a quale è il Gr co di ui i parla, né la data. 

11 È scorro ciuta anche la data d lla rappresentazione a Parma; ma tutti 
que ti avvenim nti devono mettersi fra il 1541 ed il 1543. 

17 Il Giraldi diventò p rofe ore di lettere umane a Ferrara nel 1541, dopo 
esser stato professar di filo ofia e m dicina. 



GIOVA~fBATTI .-TA GIRAI.D C CIXZIO 

PROLOGO .\LL'« .\ LTILE » 

Alla fine della d edica scritta per la sua trag ·dia Orbecche il Giraldi 

dice di aver già composto altre tre trag die, <<ch'ora timide appresso 

di me stano na cose >>, fra le qu a li l'Alti/e . Forse il no tro « Prologo~ 

ali 'Altile dovrebbe dunque d a tar i r 541; ma non abbiamo nessuna pos
sibilità di accertarlo. crìvendo in versi p r la rappresenta zione t a
trale, il Giraldi si ente più libero nel suo atteggiamento vcr. o gli antichi 

e le loro r gole . Ammette, come principio, che i tempi c gli spettatori 
moderni , nonché una materia nuova, p otrebbero giustificar l'introdu

zione di cambiamenti nel sistema drammatico. Raccomanda, ad esempio, 

l'u o del << fine lieto •> nella tragedia, e perfino la forma e il n om d lla 
tragicommedia . !\fa anche e c'è qui un offio cl i rib li ione con tra le re

gole antiche, la concezione della tragedia è tradiziona le c orazia na . Giraldi 
nella sua A lt i le intende dare una seri di lezioni morali, pre cnta te me

dia nte << l'a lto diletto •>. 

TE TO 

Altile Tragedia Di ~L Gio. Batti ta Girald i Cinthio, Nobil Ferrarese. Con Pri
Yilegi. In\ enetia, Appre · o Giulio Ce-a re Cagnacini :\I DLXXXli I. Pp. 7-ro. 

AP PARATO 

7. Lasciaro a dietro] Lascia re a di tro. 
g. aggio] eg~io. 



FRANCESCO ROBORTELLO 

EXPLI ATI NE DE ATYRA, 
DE EPIGRAMM TE, DE OMOEDI , DE ELEGIA 

Con questi quattro trattatelli di Francesco Robortello (om ttiamo 
il quinto, «De salibus •>) ci tra iamo - per la prima volta nei no tri 
testi - davanti alla pr senza mas iccia d imponente d ila Poetica 
di ristotel . Av ndo dato nello stesso volume le sue spiegazioni d ila 
Poetica- le prime ad ess re stampate -, Robortello passò ad un'appli
cazione degli stcs i princìpi a quattro generi poetici non trattati da ri
stotele, o descritti soltanto brevemente. Possiamo dunque vedere, attra-

erso quello che d:ic d ila satira, dell'epigramma, della commedia e dcl
l'eleaia, il uo modo di concepire e di capire il t sto centrale: i princìpi, 
i termini, la filo ofia di ba e. Ma non san perciò trattat Ili veramente 
q aristotelici ~- Sfruttando i suoi interessi per l'erudizione cla ica, per 
la filologia e l' timologia, per altre autorità (ad esempio razio), il 
Robortello svolge un'indagine sul fin , l'or:igin , la materia e l'utiHtà, 
sulle cose da ricercare c quelle da fuggir in ogni genere. Riesce cosi a 
raccogliere tutto ciò che all'epoca sua si conosc va sopra tali forme poe
tiche, a dare ai suoi lettori la possibilità di capire meglio le opere clas
siche critte in quelle form . 

La carri ra di Robort llo fu int ramente quella d:i prof sore d 
erudito. ato a dine nel I5I6, ebbe prima un po to di professore di 
letter a Lucca; nel I543 passò a Pisa. Per due anni insegnò la r torica, 
poi, a partir dal I 545, la Poetica di r:i totele, in seguito, I 54 7, le opere 
retoriche d:i icerone. Durante questi primi anni sviluppò il suo metodo 
per l ' rud:izione storica e letteraria, applicato nelle V ariorutn locorum 
annotationes (1543). e nel De historica facultate e nell Explicationes d Ila 
P oetica (entrambi del I548). Lesse le medesime opere a Venezia, dove 
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andò nel 1549, alle quali aggiunse l'Etica e, nel 1550, la P olztica di .\ri
stotele. Da quest'ultimo insegnam nto caturì nel 1552 la sua opera 
In libros politicos Aristotelis dtsputatio. i trasf rì nel 1552 a Pado,·a 
(<( succe ore di Lazaro Bonamico nella L ttura dell' Letter Humanc ))), 

nel 1557 a Bologna, nel 1561 un'altra volta a Padova, dove morì nel 
1567. Tradu c Eliano c allimaco, fece edizioni di Eschilo, di a tu !lo, 
di Longino (De ublimitate ), d lle Epistulae ad jam ilia1'eS di Cicerone, 
di Orazio e di Tito Li,·io; cri: e un gran numero di opere sulla storia 

romana, un'Oratio iu fu nere Caroti F, e un rattato: De artificio dicendi. 

Fra i molti amici uoi vi furono Piero Y ttori, France co Verino e Fran
cesco Florido; ma so tenne lunghe controver i c letterarie con arlo 

Sigonio e con Yinc nzo :\Iaggi. Fonti biografiche: soprattutto G. G. 

LIRUTI, 0.'o tizie delle vite ed opere scritte da' letterati del Friuli, II, 413-

3; . G. C.\PODAGLI, Udine illustrala, pp. 254-5 , ; G. GHILI~I. Teaf!'o 

(ed. 1647), Il, 92-93; FR. DI .:.1 A::-JZA:-\O, Cwni biografici, pp. 175-76. 

T ESTO 

Franci ci Robor telli \ ' tin en i Paraphrasis ln Librvm Horatii, Q\'i , -, ·!go De 
Arte Poetica Ad Pi one Tnscribit\T. Ei,·sdem Explicationc De atyra 
De Epigrammate De Comoedia De alibv De Elegia. Quae onwia addita 
ab authore fuerun t, ut nih.il quod ad poetica m s pectaret dc iderari pos-
e t: 1'\am in ii crib ndi Aris toteli - methodum seruauit: ·ex ip iu Li

bello de arte Poetica principia sump_it omnium suarum explicationum. 
Fior ntiae I n Officina Laurentii Torrcntini Dvcali Typographi, MDXL\"Ill. 

conda parte del volume conten nte le ue Explicationes ulla P oetica 
di Ari totele. De atyra, pp. 26-34; De Epigrammate, pp. 35-4 r; De Comne
dia, pp. 41-so; De Elegia, pp. 59-64. 

6o. de incep ] deinczpe . 
6 r. atqui ego] atque ego? 

63 . fl.H~] fl."I)OÈ . 

De sntyra . 

1 P oetica 1447az2 . 

' De o-ratore II , 36. 
3 A eneo, XIV, 63oc. 

APPARATO 

-:\ OTE 
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4 Geographia X, 4, 16. 
• Callimaco, I, 5 r. 
• Ateneo, XIV, 63oe; 63od; 63oe. 
1 Poetica 1449a18. 
8 Florido, Lectiomtm succis ivaru.m lib·ri III {ed. 1540), p . 173. 
• Ars poetica 220, 79-
10 Epist. II, r, 133-37. 
11 Poetica 1449a21, 144 b3r; dr. Robortello, Explica-tiones, p. 36. 
11 Epist. II, I, I39-41, I45-46. 
'" icephoru in Porphyrium, De quinque vocibus {cfr. ed. Basilea, 1543, 

pp. I 9-90). 
u • Enciclopedia italiana, art. • Pa quino e Pa quinate », XX I, 452. 
,. Ateneo, , I8 d . 
u enofonte, Simposio I , I9-
'7 Era mo, Adagia, Chiliadi tertiae centuria III, no. I,« ileni Alcibiadis »; 

ed. Lyon, Gryphit: , 154I, col. 6o. 
1 Carm. III, I8, r. 
" Tcocrito, IV, 63. 
so De renon natura 
n Plinio, VII, 24. 
u ttlla XXVII , r. 

95·9 . 

.. te neo, VI, 26rc; 63ob; 63oc . 

.. Onomasticon I , I42. 
u Ant·iq. rorn. II, 72, IO. 

u iovenale, I, I9-24, 30. 
t1 P ·rsio, I, 8-Io. 
18 Ateneo, VI, z6Ic, z6Ie, 
Il Diogene Laerzio, x, 4-

26 rd. 

•o I bid., I, I, « oti th ne { ?) . 
n Ibid. , VI, 33-
n Tu.sc. II, II, 27. 
13 Moralia (ed. Loeb C la ic, X, 
•• Epist. ad Atticttrn XIV, 20, 3-
u Ret. I, I2 {I373a5 ?). 
u Frammento III. 
37 erm. II, I, 39·46. 

462 .) . 

88 Cfr. Era mo, Adagia, Chil. pr. cent. IX, no. 2 , « Cicadam ala corri 
puisti » (ed. cit., col. 385); Platone, in un frammento di Arch. (143) citato da 
Luciano. V. Hermes 23, 279. 

3
' Car1-r~ . III, 30, 1-2 . 

•o Non identificato. 
n Teogm~ia 214. 
u De partibus animalium III, 2 (663a). 
u H ermotimus 20. 
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•• Epist. ad A tticum V, 20. 
•• Ed. Hauthal, II, 2. 
•• Citato da Florido, Lect. succ. III {ed .. 154 0, p. 302). 

• 7 Epist . II, I, 250-5 1 ; ertn. II, 1 , I . 

.a :\oniu Marceilu , 27; 26; 4 ; 4 ; II9; 49· 

De epigramrnate. 

• Poetica 1459b12 . 
• Catullo, 45, 1·4; 4; 4 , r-2 . 
3 Pau ania, I, 13, 2. 
• Cattùlo, 4. 
• Ennio, ed. Vahlen, \'aria 15. 
• Poetica 1449a3o. 
7 Epigrammata I, Prol. 
8 Cattù lo, 6g; ?; 86 ; II O, ur ; 57. 
• Marziale, VI , 55 ; VI , 72; \ "I, go; I, 29, 3 , 53, 72; II , Io ecc.; II , 31; 

II, 43 ( ?) ; n ·, s6 ; li , 24. 
'

0 De oratore II , 239. 
11 Ca t tùlo, 24, 48, 32, 1 , 5, 92, 99, 86. 
u ~Iarziale , I V, 42; VI, 34 ; VI, 6 ; IX , 25; XI , 6. 
13 Catullo, 49, 1- 2 . 

" A11t. gr. VII , 145 (ed. Loeb Classics , II , 82 ). 
u Marziale I, I4 . .. Catullo, 67 . 
1 7 'oct. a.tt. XI X , 
1 8 Ca tullo, 8. 
19 Carm. III , 13. 
2° Ca tullo, 17, 31. 

9 ( ?). 

21 Ca tu l lo, 4 2, 2 7 , I 5, 79· 
22 Au on io, XXIII , 5 e 6 ; Catullo, 78. 
23 Ma rziale , I, 42 ; I , 103, 21. 
24 Ca tullo, 99, 46. 
26 Ant. gr., IX, 11 3 . 

" Ca tullo, r2 ; ?\1arzia le, I, 27, 7· 

De comoedia. 

• Poetica r448a3o. 
1 Varro, De ling. lat. VII, 8g; Evanthius , De comoedia I, 3· 
• P oetica 1449a ii; cf r. Robortello, Explicationes, pp. 39-40 ; Poetica 1449a7. 
• Poetica 1449br. 
• Evanthius, I, 4· 
• P oetica 1448b25. 



7 Poetica I448bz3 . 
8 Moralia 854 . 
o Epist. II, I, I39-55. 
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•• Cfr. ed. aldina di Ari tofane, I498, e le note s. IS, ecc. alla presente 
edizione di \ 'ittore Fau to, De comoedia libellus. 

11 De oratore II, 239. 
u De saltatione 67, 7 . 
" I nst. orat. II, I8, I (?) . 
u Epist . ad Attictttn VI, I .. 

u Evanthius, IV, I. 

11 Poetica I449bi 3. 
17 Robortello, pp. 49-50. 
1 Po:Jtica I45rbi4. 
11 Poetica 1454btg; Robortello, Explt:Cationes, pp. 108 s .. 
20 Poetica I455a22 . 
u Ars poetica II 4 s .; Epist. II, r, I7I 

n Robortello, pp. r 64 s. 
23 Poetica 1451bg. 
u Ars poetica IO ; Ret. 11. 
u Poetica 1456a . 
16 Ed. Rhetores graeci di L. Spengel, Teuboer, 1854, II ; -r~vwv pYj-rOpt-

xwv, pp. 512-I3 . 
• 7 De architectura , 6. 
18 V lerio Mas imo, II, 4, 6. 
u Epist. II, r, 79· 
ao Petrus Crinitu , De poe~is latinis II, 23 (ed. Gryphiu , I543, pp. 428·29). 
81 Donato, VIII, 3 ; Andria 726. 
)t Ars poetica 215. 
n Onomasticon I\ , n 8. 
u Ars poetica 276; Poetica 1449b5. 
u Evantbiu , IV, 5; Donato, VII, I. 

.. A rs pQetica 189. 
87 Explicatùmes, pp. I r8 s. 

De elegia. 

1 Ateneo, XI , 63 1c. 
1 Poetica 1447a23. 
• Onomasticon IV, 76. 
• Didymu , grammatico e filologo greco del primo secolo a . Cr. ; cfr. Frag· 

menta, ed 1. Schmidt , I 54 (I964), p . 388. 
• Pro Milone 86 ( ?) ; Orazio, Carm. II, 20, 20. 
• Amores III, 9, 3-4; Orazio, Carm. I , 33, 3-4. 
7 Chrestomathia grammatica (ed. Teub ner), p. 242 . 



XOTA FILOLOGICA 

Anal. post. I, 12 (77b33). 
• Diogene Laerzio, olon 2; Demo-tene, De falsa legatione 25 1-· 
10 Problema/a XIX, 2 . 

u Ateneo, Xl\', 6rgb. 
u Galeno, De aHtidoti I, r. 
13 ~4. rs poetica 402-3; cfr . Robortello, Paraphrasis, p. 22. 

u Rcp. III, 395.-\. 
u A rs poetica 77-7 
18 A111C'res III, I, ç-ro; lii, r, 4-5·4-6; III, r, 7-
17 .. A.teneo, Xlli, 6o2b-c. 

1 8 Epist. J 6 6s-66. 

I, I, 27, 30; III, I, 66 . 

11 
... tob o, . erJnoues L.XI, <~D \"enere et ~-\.more'> ( d. 16rg, p. 3 7) . 

•• Ars a111alldi HT, 335-36, 333-34. 
u Robort.ello, Explicatione , pp. 2-t 

u CatuUo, 67. 

! 3 Carnt. III, g, I. 

•• Ret. III , qr a3 , 39; Poetica L!-55b35· 
n Tibullo, I, I , IJ-1-t; J, I, 3 -40; I, 2, 54, 6 r ; I, 2, 5· 
•• Porfìrio, De abstinentia lf, 14; II, 59; III, 27; II, r 
17 ~t euippus, si ve 'Yecyomantia 7. 
1 8 Characteres X \ 'I . 
:n Giovcnal , \ '" I, 521-26 . 
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