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FA 1IANO STRADA 

DALLE « PROLUSIO ES AC DEMICAE )) 

(1617) 

Poliit'ci e moralisti dt!l Seicento. 





I 

An congruenter honestatis et bi toriae legibus faciaut ii, qw 1n rerum 
nar ration ibu ad callida et politica, ut ipsi vocant, cuncta divertunt: 
q uo loco d e Corneli i T aciti scribendi ratione multa disceptantur. 

(LIBRI I PR O LUSIO II} 

- Historia nobis st inspicienda, cuius ob causam tanto 
maiori apud sapientes invidia laboramus, quanto minus obiectum 
crimea mu lti, ut video, reformida nt, non pauci etiam tanquam 
specio ·um in vulgus am biunt , eoque palam nomine glonantur. 
Quid autem hoc fit, accipite ex hominis (r) voce, cuius dieta 
a pud vos, patres religiosissimi, legum instar merito babentur 
observanturque. Hunc dicere non nemo audivit, dua ideri 
sibi discìplinas, nobìles quidem illas ac salutares, praecipue 
tamen obnoxias, ne se addiscentibus perniciem aliquam creent: 
alte ram mathematicorum, rethorum alteram . lllane in genethlìa 
corum divinationem, haecne in eorum calliditatem, qui se po 
liticos d ici volunt, quandoque degeneret. E tenim sicut in ftoribus 
et in oleribus minuta interd um animal ia innascuntur, quae 
incautos colore promi ·cuo ac pene indiscreto enecant , ita cum 
bonis acti bus sua pleru mque vi ti a subcrescunt, quae persimili 
affinique virtutibus specie venenum occultant. Et sane, quod 

(1) Cla ud ius Aquav iva praepo itus geoeralis [Societatis jesu]. 
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attinet ad hanc, quam profitemur artem pol itioris h umanitatis, 
in hoc denique multorum ingenia desinere, et tanquam g ene
rosa vina vetustate coacescere satis consta t, cum id ipsi, ut 
a mant sua vitia , prae se non obscure ferant . Videas ex iis non 
paucos, quos historicorum volumina delectant , hisce demum 
praeceptis predire instructos e rhetorum schola. Ius ac fidem 
perpu lchra esse nomina, sed inania, nisi ad rem tuam detor
queas: nec quemquam a ltius emersisse qui pudori superstitiose 
obluctaretur ; summa scelera incipi cum periculo, subagi cu m 
praemio . Dominorum g rat iam assentatione parari, et conscient ia 
secretorum retineri. Sic non raro S eianos creari , qui saepe 
arcanorum participes fa cti , regum ac principum aulas suo ar
bitratu versare solent. Sensa animi nunqu am penitus aperienda; 
ob idque oratione utendum suspensa perplexaque, atque eluc
tan tium verborum quae utroque trah i possen t: ita in integro 
futurum ea meditatum decer nere, quae improvisum effugerant. 
Haec horumque sim ilia, quae, ut ex vulru coniicio, ad aures 
vest ras minus grate accidnnt , auditores illi magni faciunt, ac 
prudentiae nervos dictitant : haec ex penetralibus historiarum 
sedulo rim antur, eosque ex omni an•iquitatis memoria scriptores 
colu nt ac terunt, qui ad hasce domin atrices artes callid io ribus 
praeceptis in formant. Quare, cum bistoria reru m gestarum nar
ratione ad prudentiam instituat, pruden tìam vero sic polit i 'a 
istorum fra us imitetur , ut sub honestatis al iena specie foedis
simae utilitatis vias ubique doceat: factum est , u t multi se ad 
hoc genus scribendi contulerint, a tque a multis (ut plerique 
utilitate quaecumque capiuntur ) magi ac magis quotidie lecti
tentur. E x quo historia facta callidio r atque mendosior, male 
iam audi re inque se ac rethoricam universam obtrectationis ma
teriam deriva re nonnullam coepit. Quae me impulit causa , non 
tam ut adversus historiae corru ptores aliq ua dicerem ostende 
remqu e eos qui hac ·cri bendi libidine ducun tur , haud facere 
cong ruenter historiae legibus, qu am ut rhetores meos ab huius
modi lec tione amoreque ementitae prudentiae removerem, certe 
h istoriam ab ea, qua immerito laborat , invidia liberarem. Ac 
mihi quidem de hoc hominum genere cogi tan ti vers icu lus poetae 
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non ignobilis eniebat in mentem, qui ut bistoricum luderet, 
quod perpetua narratione in suos laudes, in bostes probra utro· 
bique immodice congereret, apposite conclusit: 

• ·ec malus e t ci vi , nec bonus hi toricus ( I ). 

Quamquam mihi a dendum aliquid videtur in mea causa atque 
unius verbis mutatione dicendum : 

ec bonus e t civis, nec bonus historicus. 

-Age igitur, quicumque bistoriam contexendo latentes ne
scio quas artes et dominationis arcana interim aperit , si religioni, 
cuius prima esse debet in unaquaque re cura, si civitati ho
minumque consuetudini erniciosus erit, baud erit, opinor, vobis 
iudicibus civis bonus. At haec duo nec raro nec indili ge11ter 
praestari ab hoc scriptorum genere, nisi me ratio deficit, ic 
e inca . Sumite, si placet, ex his aliquem non minorum gentium 
historicum, non qui rel igionem obtentui palam babeat eamque, 
ubi utilitas concurrat, utilitati facile postponat: sed e veteri ac 
prima nobilitate modestiorem, ipsurnque a qua defl.uxisse videtur 
baec scribendi ratio, uno erbo Cornelium T acit um. Iuvat 
enim in hoc potissimum scriptore consistere: non quod inge
nium eius solertiamque ac reliquas virtutes tanti non faciam, 
ut prae ii non existimem paucula, qu ae insunt homini, vitia 
ferri baud posse: sed ut a caeteris pro eorum indignitate absti 
neam, qui hoc tempore si ali quot argutiolis hi toriam asp rgant , 
Corneliano videlicet exernplo se scribere, a cuius laude distant 
sane quarn plurimurn, gloriantur. Hic igitur, quern loquor , 
historicus, etsi totus in eo est, ut prudentiae praeceptis imbuat 
animos legentium, iis tamen, quas identidem interserit, ani
madversionibus, consiliis, coniecturis profecto non agit ubique, 
mea quidem sententia, ci vem bonum. Narn, ut religionem 
cursim attingam , mitto aera apud illum impune violata, pollutas 
etiam cum lucro caeremonias, crimina felicissime patrata: quae 

(I ) S A NAZARUS, lib. l Epig-rammaton . 
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tamen haud par erat ab homine obse rvationum iudiciorumque 
llaud sane perparco, sine aliqua nota p raeteriri. Mitto virtuti
bus aversos, sceleribus facil e , humana plerumque contem nentes 
deo.s. Quid illa? quantum religioni conducunt? quum, narratione 
reru m omissa, quasi disceptator sedet otiosus atque in utramque 
1 artem quaerit ambigitque, «fatene res mortal ium et necessitate 
immutabili, an sorte vohantur »; quid e àe insita multis opi
nione sentienclum, « non initia nostri, non fmem, non denique 
homines diis curae es e» (I) ? Quiù alia hisce similia, cum eve
ni se aliqu id commemorat sine deorum cura (2)? Nonne dieta 
piane identur ad Epicuri mentem: ut nobilis eius in t rpres (J) 

b:txouQtl;etv eo loco atque alibi Tacitum ap rte commonuit. Et 
ne longum faciam, quid illa in religi nem iniuria q anta est? 
Sub excessum Neronis Italia cladibus affiicta, hau tae aut obrutae 
urbes, Campania incendiis vastatn , Capitolium civium manibus 
cversum, saccrdotia et consulatus tanq uam spol i a re portata , 
plenum exi liis mare, infecti cacdibus scopuli, nullus in urbibus, 
nullu in agris securus a scel ere atque a suppli cio locus (4) , 

Quid ergo po t haec enumerata mala coniector egregiu adiun
r-.it? Agnovit, credo, deorum numen, qui crimina poeni pro-

quentes efficerent, ut scelestum e e minus felici r aut secure 
liceret. « unquam atrocioribus, - inquit , - popul i Romani 
cladibus map·isve iustis indiciis approbatum est, non esse curae 
diis securitatem nostram, esse ultionem » {-\ . O perversam ho
minis interpretationem ac pene dixe rim, inter ea prodigia ree n -

ndam! Adeone impie qui quam indoctus sit ut, cum seculum 
uum vitiosum feracissimum fateatur, indignetur nih ilominus, 

si suppliciis, hoc est, peccatorum po nis illu afflictari . entiat, 
deosque scelerum ultores invidiae in humanum genus aut cru 
delitatis accuset? Ut merito pe rmagnus litteraru m arbiter a c 
T acito addictissimus Iustus Li p ius conti nere se non potueri t, 

(r) L tb. VI Amwlium, [c. 22]. 
(2) L tb . XIII Annalwm, 
(.:;\ l LSTl'S LrPSTt;S in 'olis . 
14) L ib. I H istor iarum , [c. 2]. 
(sì [Lib. I Historian11n, c. 31· 
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quin ad eum locum ( r ) exclamaret: « yvWf.L'rJ o.cre~~ç, impia (in
qua m) sententia. >. Quidquid pro T acito obluctetur in Lipsium 
fami liaris o im quidem meus rerumque ci vi lium non infacetus 
ae ti mator, sed qui non tanti unquam mihi fui t ut prae ilio 
I u tu m Lipsium litteraturae magnae irum non minoris fecerim, 
puru mque ac pu um, ut ille vocat , grammaticum imparemque 
Cornelianis enten tiis exi Hma erim . Praesertim r.um inte r alio 
quoque interprete i em sentientes An nibal Scotus tz) (in quo, 

eterano qui p e aulico, nemo iure desideret poli ticarum rerum 
ci ntinm ) T citj d ictum uti improbum impiu mque a ersetur , 

ac respuendum chri tiani honestique hominis auribus ac palam 
execrandum clamet. 

Sed fing e in tuto esse religione ; num saltem c ivitati 
societatiqu hum ana salutares sunt isti, qui tam crebro inte 
riectis in hi toria callide consiliis civilem doctrinam instillare 
se mortali bus gloriantur? Profecto dum se ea ratione politicos 
d ici volunt, adeo civitatis causam non agunt, ut horum vitio 
politiae nomen non civilis ac publici commodi, eù privatae 
p ropriaeque utilitatis appellati o esse videatur . Non ita ve tere 
ill i ac boni, qui de politicis, sed non ad istorum norm am di-
putantes diserte definiunt o p us ci vium esse publicae salutis 

curaro, cui se q ui que conformet uecesse est, ut ad eius bonum 
familiam dirigat et per se domui, per hanc civitati feli itatem 
pariat. Immo vocem esse natura , i ill am exaudire vel imus, 
ut pars omnis ad corpus, in quo pars est, ita referat ur, suam 
u t ei salute m po thabendo, malit si bi m~lle esse quam corpori. 
Quare cum cìvitatis pars civis sit, hoc aiunt esse politicum agere , 
civitatis salutem in columi tatem que sua utilitate ac fructu po
tiorcm habere. Piane ut cons tet qua m non ac omodate con · 
· uenterque ra ioni, irnmo quam reclama nte natu ra doceant, 

qui lectorc uos per r rum narrationes ducunt ad callida 
quaedam ut"l itatis compendia: dumque propriis i gula ratio
nibus subdole met iuntu r, politici no men, laudis olim atquc 

(1) l1 .Yot r's [ci l.]. 
(2) Commentarla ùz Ta cr'tum. 



8 FAMIA ro STRADA 

honestatis, nunc vitii ac propterea od ii nomen effecerunt. Verum 
quae univer e nullaque exemplorum apposi ione cursim atti~) · 

mus, di tincte praecipueque, si placet, a capite sunnmus . 
Etenim sive inter se cives considero , sive eos ad principem 
refero, utrobique reperio , crebros horum a nimadversiones in 
historia interpretationesque in deteriore m plerumque partem, 
officere no n parurn hominum soci eta ti. Atque ut de ci \·i bus inter 
se compositis p rius dica m, f ide m esse mortalium nexum ve 
rissime dictum est: neque eni m solum homines in agris olim 
ac nemoribus solitarios ac vagos semel ad communionem rerum 
eadem sub moenia fide. traxit, sed quidquicl commercii ope
risque, quidquid induciarum ac foederis, quidquid amici tiae et 
affin itatis praesentes absentesque continuo contrahunt, id mutua 
inter homines fides persuadet . Quam si ex an imo tolla s. con tinuo 
sanguinis ac necessitudinis coniunctio, legum sacramentorumqu e 
iura, negotiorum ac societatum conspiratio disso lventur: ipsi 
inter se mortales aversi e t suspiciosi , sibique ab aliorum perfidia 
metuen tes, a b rerum admi nistratione public rum, ab urbi bu 
atque com·entibus , a communi c ll oquio conspectuque ad sylva 
et glandes more pecudum redigentur . tqu i nu llum, m ca sen 
tentia, est telum, quod tantum infringat ac labefactet humanam 
fi dem, quantum historia hoc, de quo loquimur, stylo versutiaque 
conscri pta. Accede ad horum anna l es au t historias ( quos ego 
Sesquiulysses dum animo aut oratione complector, fateor m e 
quidem de iis non quidem ex odio iudicnre, seci ex iu dicio 
eius nonnihil odisse): quid usquam apud illos s incere honeste· 
que factum leges ? quid non potius subdole? quid non Yete
ratorie ? quid non fraudule nter? Ille imagi ne pacis in error 
inductus: iste per summam odii dissimuléttionem. odium tuto 
destinavit: hic specie recusantis ambigua ùe se hominum iudicia 
odoratu . Amici tanquam utres, abiecti inanes opul nti ac pieni 
pnmo xpressi, dein ad suspendium coacti : corrupti Iargitio
nibus in dominos servi: veneno armati in patronos liberti: et 
qui bus deerant in i m 'ci, per amicos facil ius oppressi : dissiden
tium in morem fac inus occultatum: pi ta scel ri praetenta: 
oratio piena dignitatis, expers fidei: in\'icJia in occulto, adula tio 
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In aperto: preces, ora, Jacrymae simulandi artem usque ad 
convicium veritatis edoctae. Quae hic noctes merae, Deus im
mortalis. quae fallentium fa lsorumque tecbnae! quae tricae 
inexplicabilesque laquei! qui nodi ! quae am bages! quae offu
ciae! Equidem citius i p e sperarem in Cretae labyrintho exitum, 
in Gordii pla ust ro Jorisque caput, in Cimmeriis tenebris Jucem, 
in Scyllae aut Carybdis aestu tranquillitatem, quam in istorum 
commentationibus tantulum securitatis ac fid i. Sollicitata in iri 
necem uxor , et ad ·ersus Lane apud principem scenam criminis 
parata; permissi ad lucra de industria facinorosi, moxque veluti 
spongia xpressi : inita palam amicitia ut amicum criminatu ro 
pronius credatu r. Itane haec hominum ita? hic rerum ci ilium 
s atu ? Ecquis legat hasce praestio-ias ac fraudes, qui dubitare 
singulis in rebus non incipiat, suspectos habere sociorum mores, 
uorum fides vereri, anceps consilii passim restitare, undique 

se adversus improbitatis opinionem circumspicere, a fronte a 
tergo a late ribus timere, nulli mortalium fidere? Nam si historia 
(quod quidam bi toricorum non anus olim dixit (1)) lector s 
uos ates reddit , quae futura sunt ex iis quae praeteriere 

coniicientes; quodnam obsecro de bumanis rebus iudicium ferat 
is, qui hanc Romae itam omnium ordinum consensu ductam 
diutissime doceatur? nonne mores nostros veterum persimiles 
et, ut in humanis accidit, aliquando deteriores interpretatus , 
nih il iam superesse apud homines fidei sibi persuadeat? con
sanguineitatem, fraudum opportunitatem vereatur ? promissa et 
sacramenta, nugas et praestigias ocet? amicitias tanquam con
iuratorum conspirationem evitet . maiores, tyrannos: pares, 
hostes: rninores, fures interpretetur? atque ipse, qua ndo ita vi
vitur, nom en suum in turbam conserat, abiectaque fidei ma -

eta iam pridem obsoleta in vulgus, quod celebre iam est, e 
fraud ibus praemium petat? 

At quid (i nquiunt) agnt historicus, qui in ea tem pera in
ciderit de cribcnda, quibus mbem obtinebant illa hominum 
mon stra, quae nullum toto imperio vestigium integritati s sin -

(t) . JCEPHORUS in proemio Biz. llistoriae. 
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ceritatisque reliq uerant? an, curn historia si t imago factorum, 
hoec alia r tione ré rend sunt, ~o t 1 u i e énerun ? Ego vero 

non id queror incuso ·e: it hoc infelicitatis eorum, delegi se 
materiam ad scribendum, ex qua tam pudenda ad posteros 
exempla transmitterent. Sed illud queror: additas ubique fuis e 

ab historico eas (quas omisisset ultro, si narrare quarn docere 
maluisstt) inter pretatio n es subiectionesfJ ue cau a rum et con si· 
liorum, quibus ambigua quaeque, ob cura, iucert in deteriorem 
partem plerumq ue trahit, omniaque suspic ic ne metu ùiffiden
tiaque suspend1t. udi ornelium Tacitum: <.< ugustus te
stamento Tibe rium et Liviam herecles habuit; in spem secundam 
nepotes pronepotesque, tert io gradu primores civitatis scripserat, 
ple rosque invisos sibi, sed iactantia g loriaque ad postero ~ (r) . 

ide interpretationem non motlo hi toricorum, qu i te"Lam entum 
illud rctu lere, nemini notam, ed , quod hic loquimur, animos 
legentium su picionibus iisque neCJuioribus imbuentem. Ecqui 
liquit uni Tacito introspicete mcntem t Lwusti, ab eoque g loriose 
ac superbe id actum e~se tam dì ~erte ac explorate pronunciare? 
Cur enim iactantia potius, quam aut studio vcrae laud is, aut 
eos ut conciliaret Liviae ac sui<; , aut etiam ut significa ret morte 
demum fmi ri simultate ? Secl haec sanctiora, credo, visa sunt 
quam ut decerent historicum suspiciose omnia criminosequc 
narrantem. Quid illud? Hi pania missis aù scnatum 1cgatis 
« o ravit ut, exemplo Asiae, delubrum Tiberio m a rique cius 
exstruer t >>: non tamen assen ·us e t T iberius, << pcrstiti tque 
postea secretis etiam sermonibus a. pernari takm sui cultum, 
quod alii moclestiam, mu lti qu ia diffideret, quiclam ut degeneris 
animi in terpretabantur: optimos quippe mortalium altissima eu

pere; sic H erculem et Libcrum apud Graeco , Q uirinum apud 
nos deorum numero ad litos; cactera principibus statim ades e: 
unum in satiabil i er parandum, prospe ram ui memoriam; nam 
contemptu famae contemni virtute » (2 ) . Audi declamantem 
historicum inque aliorum rumoribus deterrima quaeque p.uri mis 

f J ) Lib. I r lnnnlwm, [c. S]. 

(2) L ib . IV Anna/ um , [c . 37·3 ). 
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verbis interpretantem: quas illc occa iunc ula o bt rectandi m 1 

quaereret, p rofecto satius habuisset eo , i qui erant , rumores 
castiga re paucis memor de criptum a se ubique fui.se Tiberium 
gloriae persane cupidum, quam vana aliorum dieta (an potius 
sensa sua?) tam abunde atque adeo tam absurde commen a ri. 
Non enim contemptus erat famae, sed lona-e via certior ac 
melior ad Iaudem famamque grassari per modes tiam et nomen 
repudia i cultus d iv ini quam per superbia m eiusdem cultu 
usurpati. Sed in hanc sententiam quia multa paulo po t subdam, 
illud in praesentia spectemus , ac cives non tam ad sese quam 
a • rincipem, quod dicebam posteriore loco, referamus : sane 
pernicio as hi nc quoque sentiemus buiu ·modi coniecluras bi to
ricorurn. Mirum eni m est , admini trationem ci itatum ac regendi 
onus imperii, quod per se difficile est, quanto ìsta d ìfficilius 
e fficiant, atque perturbent. Non dicam eo nomine , quia regno
rum arcana expediat clam populo , penes principem et cons '!ia 
rios esse: sed quia haec ab ili o populum abal ienent , doceantque 
suspecta omnia eiu, dieta factaque habere, atque il lum tyranni 
potius quam regis loco ducere. « Augustus addiderat (inquit 
Tacitus) consilium coercendì intra terminos imperii »: ere 
hactenus atque historice; at cum addit: « incertum metu an per 
invidia» (1 ) , de suo nimirum addit , hoc st accomodate ad in
vidiam apud populum principi conflandam, ceteraque eiusdem 
facta simili coniectura interpretanda. Omitto illud, cum desti
natis Roma mi litibus in jnsul am Africi maris ad Sempronium 
Gracchum securi feriendum : « Q uidam (inquit Tadtus) non 
Ro ma o milites, sed a Lucio spernate proconsule Africae 
m issos tradidere, auctore Tiberio, qu i famam caedis posse in 
Aspernatem ver ti frustra perav rat >> <2 l . Haec, inqunm, atque 
horum similia omitto, in quibus sun t, qu i Tacitum reprehen
dant, quod supplicia reis illata a magistratibus invidiose referat 
in principem, il la praecipue manòa 1tem ut pene eo dem ma
gistratus (quod idem scriptor ait) saevìtia facti foret et invidia. 

(I) Lib. l A nnalium, [c. Il ). 
(2) Lib. l Awwlium, [c. 53) . 
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Illud omitti ferrique non potest, quod horum complures, de 
quibus loquor, historici aperte admonent inter narrandum, re

ligionem usui demum esse pri ncipibus ad populos continendos 
aut impellendos: ideoque ad firmamentum potentiae assumi iuxta 
ac deponi. In quo Cornelium Tacitum levissime accuso prae 
iis, qui corneliano more dice re hoc tem pore videri vo lunt . 
Annon isti animadvertunt, quantum instrumentum e dominorum 
manibus eripiunt, ubi eripiunt relig ionem , hoc est rectricem ac 
veluti aurigam animorum? ·a m m ultitudo , cum audi t cultum 

rerum sacrarum obligatamque Deo fidem speciosa esse nomina, 
quibus princeps devinctos habeat aptosque ex sese mortales, 

osq ue tanquam freno pro arbit ratu rega t ac flectat in omnem 
partem; profecto hasce habenas ore non facil e accipiet , franCYet 
potius et comminutas proteret, neque e in po terum iis vincul is 
obligari coercerique patietur . Hoc autem (ut de relig ionis iniurin , 
lacrymis potius quam oratione prosequenda, nihil dicam, quae 
peni tus x hominum mentibus avellitur) quantum ircs d mi
na ntium infring it ! quam contumaces ad v rsus i m eria fa ci t 
animos mu\ tituclin is! quantum confidentiae in pericu lis adeu n
dis quantum constantiae in su tinendis, quantum v irtutis in 
rebus tum clomesticis tum extern is admini trandis componen 
ù isque labefactat! Nimirum hae politicorurn , ut ipsi se dici 
volunt, divinae historiae huc demum r ecidunt, ùum propositis 
nescio quibus status cuique sui rationibus, eodem tempore (ut 
eme!, quae dixi, omnia cornprehendam) a eu tu religion is 

a ·er tu nt: con tempto ci itatum bono, pr· atas ut ilitates docent: 
omminuta hominum fide, h uma na commercia societatesque 

di solvunt : prir c ipum consi!iis per\'erse ac in idìose p:t tefac tis, 
rcrum administrationes pub icarum diffìci liores, atque adeo tur
uis et excidio p ropiores, contr~ qu, m ipsi profitentur, efficiunt. 
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Ci ilis iostitutio et olitica p raecepta ad om nem vitam cum in pace tum 
in bello temperanda m, ex narrationibu rerum gestarum, quae una 
Li viana decade contineutur, expre a. 

(LlBRl II PROLUSIO IV) 

- Initium mihi operis sit cura fundandae civitatis, quam 
diuturnam fore putabo i ordinandae rei imperium penes 
unum sit, atque apud eundem aliquamdiu con ·istat, mox aequato 
imperio cum pluri bus administratio multo commodius commu
nicabitur constituta re, quam statim ab ortu . Sic Romana res 
coepit, sic cadem crevit: qu am a principio Romulus et conse
cuti ab eo reges habuere atque obtinuere tamdiu, donec eam 
legibus armisque fundarunt ac stabilierunt: tum vero adultam 
firm atamque ac vel uti compotem sui lunius Brutus opportune 
libertate donavit. Et sane quid futurum esset, si convenarum 
plebs transfuga plerumque e suis populis dum cogitur unum 
in Iocum, impunitatem dicendi agendique illico nacta, libertatis 
specie serere inter se certamina atque discordias soluta regio 
metu inciperet, prius quam pignora coniugum liberorumque et 
charitas soli cui longo tempore assue citur, animos conci
liaret? Ageretur dissipareturque civilibus immature dissidiis ea 
fortuita hominum societas, qua m unius imperium continere va · 
lidius patriaeque addicere potuisset. Vid elicet sua quoque ur
bi bus est pueritia, quam praestat metu regere quam intempesth a 
Iibertate corrumpere. Accedit quod plurium dominatus (quae 
forma est liberae civitatis) quantum urbi prodest conservandae, 
tantum instituendae obest. Quo enim minus idonea est condendis 
legibus multitudo ob animorum arbitria variantium alioque atque 
alio (ut sunt humana) trahentium, eo est accomodatior eisdem 
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sem e! conditis diutius retinendis ob eadem voluntatum dissidia, 
qu ibus ne antiquetur aliquiù. facile d um d issidetur , evincitu r. 

Sed accipite interea aptum ex eo 1 q uod diximus, atque in 
Ioco consilium . Quisquis aut urbem condit au t certorum homi
num societatem instituit, aut novum al iqua ratione principatum 
dominationemque molitur, plus spei repositum ibi putet in 
exteris longeque positis gentibus 1 quam in vicina principum 
ope. arn nova omnis potentia finitimis pri ncipibus p lerumque 
ingrata e t. - Scilicet domui nostrae non m etuimus 1 nisi ab 
vicinis aedi bu 1 ne, si fo rte porrigant aedifi ium, coelum nobis 
ac lucem obstruant. 

Age, fundata iam urbs leg um moenìbus ita coercenda est, 
ut duorum t emp orum ration em princeps h a beat in ordi
nanda republica, belli paci ·que. Pax difficilior est, ideo pluribus 
hanc quam bellu m praesidi is fulciat. Etenim multa militiam 
iuvant: nece. sitas ex primit 1 timor externus regit 1 et si caetera 
decssent, hostis docet. At curam do me ticam ipsa securitas 
dissol •i t. Quis Furio Camillo, quo uno toti ns steti t Romana 
res 1 inter arma praestantior fuit? hic tamen tueri se innoxium 
domi suae non potuit adver us tribunitium furorem 1 quominus 
in exilium reus age retur. Marcium Coriolanum invictum bello 
civem èi il i di cordia perdidit. Jemo unus imperatori as ar tes 1 

quas parando gerendoque bello edidi t plurimas, opportunius cal
iuit qu am Kaeso Fabius; et tamen hic contra edi tion em suorum 
remedium nullum habuit 1 certe non adhibuit. ~deo excellenti
bus eti am ingeniis citius defuerit ars , ut civem regant 1 quam ut 
hostem superent . Q uare peccavit Romanae rei conditor (pace 
dixerim l si ve Quirini si ve Romuli) qu i bello intentus eo leges , 
eo discipl inam contulit 1 pacem pene perdidit, dum n glexit . Quod 
si, quantum ci ves adversus externa bella mi litari exercitatione 
communivit 1 tantum contra intestinas ùiscordias civilibu,:, prae
ceptis armassct; nae illi multo sapientius urbi 1 quam aeternam 
esse ùecuit, consuluisset: nec Roma tot civium omni Jaude 
praestantium clades si ngulis C rme aetatibus deplorasset, nec 
felicior foris apud hostcs quam inter suos domi R omanus fuisset. 
Sub it ingens animum admi ratio, cum populum gentium victorem 
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consid ro domi tam discordem atque exlegem: plebem patribus 
in i am, ordines invicem infesto , civitatem piane bicipitem: 
tam multas imperii forma , modo rege , mo o consules, modo 
tribunos militum, modo decemviros, to ies additos, to ies reiectos . 
l lla ne urbs, quae tot habuit tamque certa superando , perde ndo , 
proftigando hosti praesidia, im os consilii tamdiu fuerit, e ut 
rege ret imponeretque i bi aliquem im peri i modu m ; ne quantum 
in acie cam poque [artis acquireret, tantum in urbe alteroque 

1arti s campo iacturam facere t ? Videlicet populus, germana 
tanquam sobo es, arenti sui mores obtinet : dicam lanius, 
Romulus elli quam pacis peritior Romanos eodem ingenio 
finxit. Quod si qua re pu biica im peri umque alterutro e Jaborare 
anim ad verft , entitque se maO'ÌS aut belli aut pacis artibus 
institutam; curet etiam atque etiam (id enim superest remedii) 
ut cives ab ea qua deficit parte, cont inenti occu patione in eam 
transferat qua pl us potest pol letque. Imi tetur, quoad fieri honeste 
poterit , Romanum senatu m, qui cum videret sibi plus ine e 
fo rtitudini in hoste q am conco rdiae apud uos, perpetua ar
morum tractatione cives di tin bat, accersebatque ultro bella, 
quibus ab domesticis contentionibus ab tracta , superior Ro· 
mana res erat: ubi vero c s ere arma, mole laboravit immo 
labavit sua. 

Iam vero quod ad militarem discipl inam pertinet, principio 
ad rem b el lic am rel igionem princeps adhibeat; nullum enim 
instrumen tum e ocandis atque in omnem belli aleam compel
lendis militum animis, nullum so pitandis fortunandisque praeliis 
opportunius religion repertum est. Haec telum acerrimum, 
quo semel armatus e.·ercitus, humana omnia d uci t inferiora 
prae illa. Gloriosi isti ìuce , Dei hominu mque contemptores, 
et qui se al ii faciun t f roces, dum caelo minitabundi gradiun
t ur; arti quam profitentur lementa nondum tenent. Romani 
impera oribu , cum quibu , si usquam genti um, bellandi ars 
fui t ac feci t, nihil era l antiqu i us ante pugnam, in acie, po t 
victoriam, q uam ut religionis cura m plerique haberent , omnes 
certe prae se ferrent. Hinc ea olemnis procuratio D os con
sulendi, eorumque placita ex animantibus coelo terraque scisci-
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tandi , nempe ut militi persuaderent, bellum non tam a senatu 
populoque Q uiriti um, qua m a aele ti deorum concilio ess 
decretum: nec tam ducibus pugnam piacere quam diis victoriam 
cordi esse. Hinc dimicat ioni preces impe ratorum praemissae, 
promissa diis munera , et in partem fu turae praec ae dii ante 
homines vocati . - Hinc repetitae in ipso pugnae di crimine 
preces a c vota pala m concepta et instau rata . - H i ne ob rem 
bene gestam persoluta diis vota, tempia aedificata, spolia su
spensa, additaeq ue litteris incisae tabulae, muneri deorurn 
testes. 

ec divino tantum, sed etiam humano metu regendn est 
armata multitudo. Al ibi princeps benevolentiae locum quaerat: 
inter arma t imebit nisi timeatur. Certe Rom ani duces ex hac 
di ciplinae severitate, qua non minus suis quam hostibus ter
rori erant, omnes triumphos ac laureas tanq uam e sinu v ictoriae 
deduxerunt. - Sed haec caute audienda , neque ego omnibus 
eadem peri n de ca no. Iis suadeo ducibus d iscipli nae s veri tal m, 
qui ex ellen ti a liqua virtute iam priùem militum animos occu· 
parunt. - Nimirum principi eatenus exigenda est disc iplinae 
severitas, quoad a li is virtutibus comitata est. Si sola exs rat 
aculeum ac sola exerceat imperium, peri clita tur ipsa et c r 
rumpi t auctoritatem, cui us denique vis omnis sita es t in con
sensu obedientium. 

Su bdam hoc loco al iquid alienum a sententia vulgi, plu
ri sque idcirco faciendum, quia vul gare non sit. Tempus i n v a 
d e ndae ho s tilis urbis non illud st, quum ea intestinis fact io · 
nibus concutitur: quasi vero d i tractas vires profligare ac rerum 
incl inationibus momentum addere fa cile sit, cum potius ex ea 
aggressione partes inter se pronius coeant, et ad vim ho tilem 
illico retundendam animos, certe vires coniungan t. Tum quod 
maioris mali metus cogit ve! invitos, tum etiam quod unusqui que 
non gravate absi tit a contentione, quam specioso patriae nomine 
deposuisse videri potest. - Quare alia potius est ineunda ratio 
opprimendae urbis civi li discordia laborantis ; in cu ius tamen 
excidium non libido regnandi, sed ius fasque comp lla t. Per
mittendum est ut ipsa se civitas intestinis factionibus conficia t : 
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idque ut certiu faciat, pars altera clam et dissimulanter ope 
consilioque est adiuvat da. Ac postremo debilitata iam res, 
inst iUctis ~c recenttbus militum copiis aggredienda, et (quod 
non di1Ecile est factu) expugnanda. 

enio mmc ad alterum tempus, cuius rationem haberi in 
ordinanda republica paulo ante dicebam: ac c'vili domesticaeque 
administrationi, haec e multis pauca epono. Quisquis a<.l 
no vum princi atum accer itur aliunde aut no o sibi po
pulos subiglt, e cum eorum 10ribus ingenioque ub initia 
dominationis a temperat componat: estitum genti more, ser
monem, caeterum cultum adamare prae se fera t. Haec enim 
m iru m quantum multitud ini sunt in oculis. 

d haec non mutandus est illico status subiectae recens 
urbis, nec e iam retincndus, sed media quaedam ineunda est 
via: r s quidem p eracque tollendae su nt , nomina rerum et tam
quam ,polia conservanda. Capi tur enim vanis hisce nominibus 
multi tudo, atque in iis imaginem antiquitatis amplexa, nondum 
se sua posse sione deiectam piane intelligit. 

ed illud interea maiori cura princeps secum tatuat ad-
er us populi turbas : ne mai stati nominis atque honorum in

sig ibus plurimum tribuat ac fidat, seque tutum dignitate ducat . 
Est enim obnoxia iniuriac maiestas , quam ires non confir
mant . - Nec tamen contumaces diu cives experietur princep , 
si haec a udiet : conci tata multitudo mora potiu ac perlevi de
clinatione tiectenda est, quam subito atque en ixe fr angenda. 
\ is eius omnis in impetu est : pos t principia sedatior est et 
melior. ocuit id scmel Romana plebs , quam inter et patres 
cum c e creandis plebis magistratibus tantis pugnaretur animis 

t iam b perpetuas conciones arma ti 1erentur, \·eriti optimates 
ne, qu ia plcbem solito ferociorem exp rti erant, de vet ri po::.
essione deiiccrentur , comitia mox futura for midabant eoque 

quantum potera nt differebant. Ut tandem ad ea ven um st, 
ventu docu it alios animos in co:1tentione , alio secundum 

posita certamina inco rrupto iudicio es.;o;;: tribunos enim omnes 
patricios , plebeium nullum populum creavit. deo ferocior plebs 

Poaticz' c moralisti dd Sàanlo. 2 
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est ad rebellandum , quam ad bellandum, et libertatem magis 
tentare quam tueri novi . 

Quoù si, ut interdurn evenit , seditiosorum furor more 
fluminum vires acquirat, hoc ipso ft urnin um inundantium more 
seditio cùercenda e t. Etenim amn is transfusus extra alveum , 
si forte metus sit, ne infestus urbem vicinam adeat atque obruat, 
a ut procul substinendus est, permittendumque ut per campos sta
gnant ibus undis libere agetur, au t diverten dus atque in rivos 
complures ex teuuandus est: utroque en im modo, aquis sive 
diffusis sive diversis, urbem innuceilter in terfluet. ' ic etiam 
ne aucta mullorum conspiratio pri ncipem petat opprimatque, 
al terutro ex hisce remediis est opus. N:.1m aut permittenòum 
est a liqui d, ac solit blandius spes ·c vota conspir:mtium alenda 
atque eludenda sunt, irrito postea eventu: aut distra henda est 
multitudo, procaciores quique et concionales hom ines hono
rifici · ut volent nominibus · rio lispara ndi , postremo coetus 
omnes et grebales convet tus q ibu cons nsus mullitudi nis 
maxime alitur , ab stirpe rccidendi sunt. Dum enim non con 
Vèniunt, dum capita non conferunt, ùum sese ut fluctu s flu ctum 
non im pellunt, sed soli se resquc suas curant, profecto spiritus 
dem ittunt et, ex ferocibus un i\·er is, singuli suo quisque metu 
obedientes sunt . 

Haec in ipso tumultu . Qu id eo, utcumque tulit fors ratio e, 
composito? Dìscordiae ac reliqua scelera numquam tollentur, 
quandi u authores tolerantur aut etiam ho n ore afficiuntu r. Cuius 
rei enim praemium sit in civi tate, eam rem m aximis semper 
auctibus crescere necesse est. - Etenim qui in pace ordim mque 
concordia nullos se usquam es~e vident , facile ineunt al iam 
v iam, turbatamque rem volunt: si forte honores, quos quieta 
civitate desperaverant, perturbata consequantur. Quod si ani
madvertan t id ex scntentia ce sisse nonnullis, quibus concitata 
multitudo honori aut quaestu i fuerit, dant ese in hanc aleam 
et tanquam artifices ·mprobi opus quaerunt, voluntque sernper 
aegri al iqu id esse in republica, ad cuius curationem adhibeantur. 
~am sic ego quidem sentio: res omnes perinde Jaudantur et 
appe untu r in civitate, ut earum rerum usus est. Malitia p raemiis 
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exercetur. bi praemia improbo dempseris, nemo ommum 
gratuito malus est. t sane concludere cum Quintio cos. liceat, 
finem factionum non fieri nec futurum, donec quam felices di-
cordiae, tam honorati discordiarum authores sint (1l . 

Sed quando coepim u , civitatem contagiosa factionurn peste 
qu nturn possumus exirnarnus . Id fi et, si ca umniatores, homines 
neque frugi ueque operae probae, quique privato in coetu clam 
aliorum famae crimen intendunt , cogat princeps ut iure agant 
e t accusationem legitime ac palarn adornent; et si quidem id 
faciant criminationemque probent, praemio dimittat: si recusent, 
animadversione severe compescat. Certe nunquam permittat, 
cuiq uam ut liceat impune alicuius flao-i tii insimulare honestos 
vi ros, ac privato iure eorum vitam seu falsa seu vera crimi
natione damnare. - Quod si ad bune modum hoc genus, ho· 
min s aù erb proiecti, quique per haec turbamenta vulgi 
privatae ambitioni viam sternunt , serio cogerentur ut aut ma
ledictis abstinerent deque aliorum vita conticescerent, aut si tan
tum vitiorum est odium, legitirne id ac iure transigerent; multo 
sane paucior s fo rent , qui mal ignitate ingenii , cui falso speciern 
li bertatis obtendunt, tam facile eversum irent alienam famam, 
tanturnque odiorum sererent inter cives, quantum immortales 
passim factiones ostendunt, quae magis exitio fuere semper 
erun que potentibus populis, quam bella externa, quam fame 
morbi e, aut alia caelitum ira in humanum genus. 

Sed his laetiora subtexo nec minus utilia. Saepe enim fit, 
ut qui auctoritatem ubique eodemque tenore tueri volun t, eius 
ìacturam faciant, quod illam plus nimio tuentur. Idcirco princeps 
cum videt multos in rem quampiam concedere, eamque praecipit 
animo facile secuturam esse, eventum festine praeveniat au
thorque sit ut id fiat, licet rationibus suis minime conducat. 

am si cunctetur aut etiam repugnet, abundante multitudine 
transversus agetur ipse cogeturque vivens ac videns in contra 
riam partem: simulque omnes intelligent, ilio invito aut certe 
inscio peractam rem esse, ac sibi facile persuadebunt, multa 

(l) L!VI US, lib. l . 
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i,1 po::,terum fieri pos e eo non authore, quo sme semel hoc 
h11petratum est. Quare non solum minoris baberi principis 
authori tas incipiet, sed assuescct etiam populos i • dominum 
pala m obniti, ab eoque impune ac felicitcr dis enti re. 

Pergc. atque in ambiguis con iliis consilium indicemus: nam 
scopulus hic est, ad quem gubernatorum complures ferri ac 
frangi sapientiae simulatione solent. Neq ue ego rdum dirtu 
cxi timaverim, plus opcrae et con. ilii sse in ancipiti consi io 
secernendo quam in malo declinando. Qua in re etsi non ignoro 
via una incedendum esse, non u o gradu, in universum tam en 
suadeo, consiliorum extrema non usque adeo fugienda, idque 
temperamentum quod in re ancipiti adhibend um callidiores pu
tant, non raro pestem esse con il iorum; eu m tertiis h i c m -
diisque consiliis, ut plurimum, neque odium vitctur neque g ratia 
ineatur . Finge tibi dissidium sse cum aliquo paulo ferociorc : 
hic aut officiis obseq uioque mitigandus est, aut c nfidentia pari 
ferocia deterrendus. Neutrum si placet, si supplicem cum eo 
agere alienum a te putas, tibique imperare non potes ut te 
demittas, et ex altera parte mens et ratio non est quemquam 
laedendi: iniisti piane viam, qua illum neque ex inimicis unquam 
eximere, neque ad amicos transferre possis. 

Deniquc ne, dum aliud ex alio nascitur, oratio excrescat 
in immodicum modum, d uco hic supremam quasi lineam, tran
si tumque mihi ultra praecludo. Atqu in rerum publicarum 
conservationem amplificationemque uni erse intuens, sic de 
carum varietate principum ad extremum statuo: civitati condu
cere si principes sortiatur, Yario potius inter se ingenio quam 
quam mediocri, quam si ingenio eosdern hnbeat excellenti, sed 
sim ili ge;ninoque . Anceps for tasse dictum, a tq ue in utramque 
partem a prudentibus •iris arbitrandum . . ed ego rationem su
biicio. _ am cum multa sint , quae fundato ~emel imperio sta
tuique debentur, incolumitas civium, urbis opulentia, relig io, 
Jeges, armorum tractatio , pacis studium, severitas in loco, 
ubique auctoritas, omnes civ il ium artiu m disciplinae: tot tamque 
di\'ersa exp(ctanda civitati non sunt omnia , nisi po ·t multas 
aetates, cum cilicet princi pum alii aliis uccedant, qui \'aria 
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animorum propensione, partim armis , partim admini trationi 
domesticae, parti m rebus aliis faventes , demum uni versa com
plectantur. Quod si eodem ferrentur omne , eoclemque curas 

t cogitationes perinde converte rent: quamvis excelso, min us 
tamen comma o ingenio fore nt civi tati, cui parum prodesset 
aetatum principumque consequentium numerus, si plures unius 
instar certarum tudio rerum, praeleritis alii , cape rentur. Ac
cedit quod, ut multa eaque contraria secum affert dies, ita 
ferociore interd um principe, interdum, ut se dant tempe ra, 
mitiore opus est . 
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DELLA RA GIO E DI STATO 

T yrannus suam, rex sub itorum utili atem pecta . 

ARISTOTELE. 

Chi mai non solcò il mare, non presume di saper l'art di 
navigare; chi non diede opera alla musica, non ( professione 
d intender le note · i tuoni .... fa pochi ono qu o-J i uomini i 
quali, benché non govern sser mai, non pr tendano di saper 
da r giudicio della amministrazione delle republiche e degli im-

cri . Tale è che non fu mai nel for e non vide mai né leggi 
né statuti , e nondimc o a opinione di poter m gli o decidere 
le liti che non fanno i o-iudici piu scienziati e piu vecchi. Altri 
che no pose mai piede in curia, né mai lesse politica né 
istoria , si crede d 'e ere atto a consultar del pari delle publi
che bisogne coi senatori e coi principi. E qui ndi na ce che 
non pure i consiglieri nelle corti e i dottori nelle scuole, ma 
i barbieri eziandio e gli altri pi 1 vili a rtefici nelle boteghe e 
nei ritrovi loro discorrono que.stionano della ragione di tato 
e si danno a credere di conosc re qua li cose si facciano per 
r agione di tato e qua li no. 

Tuttavia, niuno fi n ora anco degli uomini piu saggi e piu 
1etter ti ha saputo, a ryiu icio mio, ben dichiarare che cosa sia 
ragione di tato e in che consista . Chi la confonde con la po
liti a ; chi la fa una parte di quella, e poi no n sa dire com'ella 
sia dal tutto differ nte; chi ia pone nel contravenire alle leggi ; 
chi con le I ggi a pi no l' accorda; chi la fonda in tutto sullo in
tere se e sulla ingiustizia; chi all'onesta non la scompagna mai. 
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E c .i parte ne cr de rea e ti rannica , 1 arte buona e giusta, 
benché non sappi a darle si evidente contrasegno che l'un s t 
riconosca con agevolezza dall' altra. 

Ma forse i l nome stesso della ragione di stato e il fine al 
quale communemente ri g uarda ne può senza molta difficolta 
far conoscere la na tura sua. La politica pare che m iri princi
palmente al ben publico, e la ragione di stato piu al bene di 
coloro che sono capi della republi ca; e in conseguenza b prima 
ci si mostra con fa ccia one ta e pia, e questa altra con appa
renza ben spesso malvagia ed em pia. Quel la rassembra che 
abbracci tutto il corpo de lla republica e questa pare che no n 
si adoperi se non in certi pochi cas i particola ri. Sicché la ra
g ione di st:1to, o sia membro dell a poli ica o arte o facolta a 
qu ella subalternata, doverassi restri ngere tra confini assa i r iu 
angu ti che la pol itica non i ristrin ge. 

Vem1 poi anche acl e sere diversa dalìe le<Ygi , perché le 
leggi piu sono maneggiate dai g iudici he da coloro i qu ali 
sono supre mi nel g ve rno . La rag ione di stato all' incontro 
non dai giudici, ma dai pre t cipi e dai senatori viene ammi
nistrata . Le leggi risguardano pr inci palmente al bene de ' p ri
vati, e la ragione di stato piu a quell o di chi r e?"ge . on però 
consis te nel contravenire a1Ie leggi, avvengaclioché pe r acci
dente alcuna volta il faccia. Perché delle cose . pettanti alla 
ragione d i stato i possono eziandio dar leggi, e le medesim e 
co e, le quali s i fa nno per rag ione d i stato, s i possono anco 
talo ra far per leggi. Sicché g l'istituti in Roma, che la dittatura 
non pnMsnsse sei mesi, e che il tribuna de lla plebe fosse sacro 
e inviolabile, e che l ' uno dei due consoli dovesse essere sem
pre plebeo, erano in ieme sulle leggi e sull a ragione di stato 
fonda ti . é le leggi Valeria e Orazia, né l'Emilia o le Publie 
o l'Annar ia o i' Ortensia o la Puerizia o l ' Ic il ia e D uil lia o la 
Canuleia o la Claudia o l'Oguinia o la .1anilia, ebber quasi 
altra mira che regolare intere si pertinenti a ragione di sta to. 

an sono, d nque , le leggi e la ragione di stato incompatibili, 
come si c redette Scipione A mm irato , ancorché alcuna ·o! ta per 
acciden te l ' una r ipugni all'a tre . 
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\1a questo apparira meglio quando a\ eremo yeduto un poco 
piu '-iappresso che cosa sia ragione di sta o: il che l istesso suo 
nome ed il fine, dove ella mi ra, ci fara in gran parte mani-· 
festo. Che il Turco per ra ione di stato uccida, per esempio, 
i frate lli ed i ni poti , o ch'egli appoggi tutta la ua potenza sul 
numero e ul alore de uoi schiavi, non uole, a giudicio mio, 
altro significare se non che la natura, l 'e senza e la forma dello 
tato suo co i ri chiede. Onde l'operare per ragione d i ato non 

verra altro a dire che un operare conforme all'essenza o forma 
di quello stato che l'uomo si ha propo to di conserva re o di 
costituire. Però gli ateniesi per mantenimento della democrazia 
inventarono l'ostracismo e i fioren ini l ammonizione, che ra 
pure una maniera d'o tracismo, quantunque piu crudel e ed 
iniqua dell'ateniese. Tarquini uperbo, mentre, lasciato di 
communicare le publiche bisogne co' senatori, come fu sile 
degli al ri re , si mise a go ernar la repu lic con domestici 
consigli , diè saggio di vo lere esse re piu tosto tiranno che re . 
Cosi Ottavio, col disa rmare il popolo romano, finite eh 'ebbe 
l guerre civili , allettandolo con l'abbondanza e coi giochi tea
trali alle comrnodita e ali ozio, fondò quel la tirann ide, la quale 
fu poi ridotta a compiuta forma da Tiberio con la legge del! 
maesta praticata con interpretazioni troppo sottili e cautelose, 
e con altri modi scelerati. Gli s vizzeri, col tagliare a pezzi la 
nobilta he, altiera e superba, opprimeva la gen te piu ba a, 
istituirono la democrazia. Alcuni, col levar l'arme di mano ai 
popoli otto p etes to che pos ano meglio a ttendere ai !or 
mestieri, ha no dirizzate in piede le oligarchie . Itri , col 
fa rsi capi della plebe per liberarl a dalla oppres ione de' nobil i, 
sono divenuti tiran ni. Le quali tutte sono opera zioni fa tte per 
ragione di stato, e tutte per ap1 unto in dirizzate a p ro di chi 
dee go\'e rnare . 

11a pe rché i l fin prossimo di chi dee reggere è d' intro
d urre e di conservare qu Ila par icolar forma di republica la 
quale si ha proposta per iscopo, ne avviene che la ragione di 
tato tu tta si rivolga intorno al conoscere que' mezzi e a va

lersene, i quali siano opportuni pe r ordinare o per consenare 
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quaL·i,·oglia costituzione di repu blicn, f)Ual un q ue ella si s1a . 
Que' mezzi d unq ue, i quall son oppottuni per istituire o pc:r 
C'mservnre il regno, si diranno el i ragione ùi stato regio; e quei 

he so no uti li per in trodurre o per conservar la forma tiran
nica, si chiameranno di ragione di stato tirannico, ed il simile 
po ·sia no discorrere per tutte l'a ltre spezie eli governo. Però, 
s buona s ra la fo rmé della republica, giusta sani la ragione 
ùi s~a lo eh la risguarda; , se la form, della republ ica ani 
mala, ingiu ta dovera dirsi la ragiolle ùi stato , ch'a quella è 

indi rizzata. P rché, dunque , la forma della republic veneziana 
è buo a, il procurar che gli onori .~i comparano con tal mi-
ura che ~li onorati si ammirino tra gli al tri , né possano sopra 

gli altri in uperbirsi gran fatto, e il fare un prenci >e che in 
apparenz tenga maesta eli re e in fatto sia puco piu che un 
cm p!ice senatore, i quali sono i ·ti tuti accomodati al manteni

mento i quella fo rma, non si pos ono e non !od re cd am 
mirare. Dali ' alt ra parte , perché il governo del turco è tiran nico, 
le regole di rag ione di stato, delle quali s i en·e, come l 'op
primer la nobiltn, il togliere i figli ai propri pad ri pe r allevarli 
a suo gust , il priva r le citta di consigl i e di senat i, sono per
verse e inique. Però , benché si no utili a chi regge, sono, come 
ingiuste e ree, dannose ai popoli sog~Setti. Non è tu ttavia in
conven iente che a governo pravo s i addatti tal ora alcuna re 
gola eli ragione di stato non per\'ersa. Perclté anco l'iniqua 
costituzione del la republica non è priva in t u to di qua che 
scint i la di bene . ~ la ne ' governi retti gl' is i tu ti i ragione 
stato del pari sono uti li a ch i comma nd. c a chi ubbidisce, 
poiché all' uno arrecano onore, al l 'altro gio\'amento, e si urezza 
a tutti 1. ue. Bene è vero che, quando chi regge sia uomo o 

1:11 pr< tico o poco a ved uto, pot ra bene spesso valers i di re
gole di ragione di stato non bene accommodate alla forma el 
~uo goYerno. :\ · quest è un non sapere accordare i m ezzi 
col lì n~. e in conseguenza uno uscir fu or i e' limiti dell'arte, 
com farebbe colui il f)Uale o non sapesse tagliar le scarpe che 
~i adda t ass -.: ro al piede o non le sapes e cucire a proposito , 
che però o non ca zolaio o mal calzolaio avr bbe a nominarsi . 
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Laonde, siccome i ia ori di colu i on caderebbero propriamente 
so to la con iderazio e ùi chi tra asse dell' rte del fare le scarpe; 
cosi le regole di prencipe o di senato poco atto al governo non 

engono per appunto sotto la considerazione di ch i di . corre 

del! ragione d i stato se non fo rse come da fuggirsi o da mi
gl iorar i . 

Gia abbiamo come di o-nata l' imagine della ra~ione 1 

stato: ora fia bene che cominciamo a darle il co ore e i lumi, 
acciocché piu bella e più perfetta appaia. E, per m gl io con
seguir l'intento nostro, dobbiamo in prima supporre che nel le 
a ttive e nelle fattive arti, o professioni o facolta che si ahbian 
a nominare, si danno due abiti: l'uno de' quali insegna a co· 
nascere i mezzi e i modi p r con egu ire il fine, e l'altro con · 
forme ao-l i in_egnamenti di quel primo se ne vale. Quello che 
l retorico in egna per ben persuadere, l'orator il pone in pera . 
econdo gli ammaestramen ti dello scrittore della poetica, ordina 

il poeta i suoi componimenti. L'i torico compone le sue i orie 
conform e ai precetti d'uno artefice, che con lui tiene quel! 
proporzione che ha il retorico all'oratore. Ma perché l opera n 
non può bene operare, se prima non conosce, e perché la 
po erta delle lingue ci costringe il più delle volte ad esprimer 
questi due a biti con un sol nome, ne avviene che commune
mente si reputano un solo. Ma veramente ono due e tra di 
loro differenti, come la retorica dall'arte oratoria; e l'operativo, 
come piu nobile, è fin e dell'altro ed anco in é l'include . Per
ché il poe a è in ieme poeta e poetico; ma non chi è poetico 
empre vi ne ad e sere poeta. Quindi pos iamo venire in co

g nizione, che anco la ragione di stato è ùi due sorti: l'una 
che insegna i mezzi atti per introdurre e per con. ervare la 
forma della Republica, e l'altra che gli mette in opera . Ma, 
conosciuta l una, non è d ifficile l'intender l'altra, si come, co
no ci uta l'essenza della r totica, si può a cvolmente conoscere 
quell a dell'arte oratoria. E, per contra rio, dal ben sapere la na
tura dell'arte oratoda con poca fatica si può della retorica con· 
prendere I' essenza. La ragione di sta to, che risponde alla re
torica, sara un 'arte o faco !t · di conoscere i mezzi e i modi 
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tti ad introdurre in tino sta to conservar qua lsivoglia forma 

di republica. E q uella , che risponde all'a rte oratoria, non sani 

al tro che un'arte o faco lta di mettere in opera si fa tti mezzi e 

modi. 

Dallè cose discorse pos iamo agevoln ente venire in co~ ni

zione d i qualsivog lia particolare spezie di rag io ne di stato. Per

ché qu ·lla , la q uale ri o·uarda al tiranno, sara un' arte d i cono

scere i m"'zzi e i modi atti a costituire e onserva re il governo 

t iran n ico; e quella, che mira al re, sara arte di conoscere i 

mezzi e i m odi atti a costi tuire e conserv re il governo r gio. 

E, cosi d i correndo per l'altre sp zie di rep ul>lica, ci sar::i fa · 

cile il diffinire la ragione di s ta to a ciascheduna appartenente. 

S poi a qualsivoglia spezie di ragione co noscitiva ne faremo 

r isponde re un' altra operativa, av remo, a giudic io m io, int iE: ra 

contezza d ella ragione di stato. 

Io m i sono val uto ne.le di ffin izio ni delle voci <.<ar te» e <.< fa

colta» per non mettere in vilip ndio il bell o e o no rato norne 

d i << prude nza »; ma eramente n Il e b uone republich e la ra

gione di s tato non è al tro he la prude nza intorno a q ue' 

mezzi e modi che detto abbi mo; e ne lle m a le, una tal a v

vedutezza, la qu le con so loro ha quella p roporzione c he 

la prud enza ha con le b uone. ~l a, iccome quella poca ombra 

di giustizi ch' è tra corsa ri e al r i !adroni, !JUr suole anco no
minarsi giust"zia , forse anco non sarebbe d isd icev le il chiamar 

!Jrudenza la ragione di ta to del tiranno e de' pochi potenti, 

pe r la som igl ianza che tengono con q ue lla prudenza , la q uale 

è nel le buone republ iche ùel la forma int rod uttrice e conserva

tri ce : ché cosi verrebbesi a diffinire per un genere piu pros

~ i mo e piu proprio . E que ·to sia detto acciocché si penetri più 

al vi ·o la rag io ne di stato, lasciand o t uttavia in suo arbitrio 

ciascuno d 'appig liarsi Ila vo e o « facolta ,> o « arte >> o « pru

denza>> , come piu gl i piace, ché nei g-e neri degl i accidenti non 

si r i ·ede si a minuto come in q uei delle sostanze. 

Si sono alcuni dato a credere che b ragione di sta to sup

ponga il pre ncipe e lo s tato gia in esse re e che però non s i 
t ravagli intorn o alla costituzione d e lla republica , a ttendendo 
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solamente alla conservazione e allo accrescimento; ma sono in 
gra e errore caduti . Perché, quantunque non po sa la ragione 
di stato porsi in u o, quando manchi o l 'operante o lo stato, 
intorno al quale egli faccia le sue operazio i, può nondimeno 
\ e rbigrazia, l ragione di s ato regia porsi ·n o p ra pri ma che al tri 
ia re o che ia in es ·ere il regn ; e c i la tirannica, e tut e 

l' tre. Perché Dionisio e Pisìstrato e Cesare, innanzi che in
troduces ero la tirannide in iracusa, in Atene, in Roma , si 

al ero di que' m zzi e di que' modi di ragione tirannica che 
gli potevano sublimare all' imperio della patria. Come il medie 
introduce nel corpo la sanita e introdotta la conser a, cosi chi 
o pera per ragione di tato può nella republ ica nuo a f rma 
introdurr o con ervar l' introdotta. Però diceva anco Aristotele : 
« Quaedam art es distiug-uuntur, nec est eiusdem fecisse ac facto 
uti, quemadmodum l.yra et fisl<tlis, sed rtzjmblicae disczplùzae est 
civita!( m ab initio constituisse et constituta bene uti ». L'accre
. cimento poi d el dominio non pare che troppo bene si acco
m odi on la ragione di tato, che non i direbb se non molto 
impropriamente accre cere la forma . Ma, perché i mezzi e i 
modi della ostituzione e dell'accrescimento d'uno imperio 
qua i affatto sono i mede im i, chi sa costituire una republica 
sapra anco ampli rla . E co i nella co tituzione erremo in un 
certo modo ad includere l'accrescimento. O forse chi corrobora 
o migl iora lo stato eh 'egli tiene in mano, in quanto appartiene 
alla ragione di stato non fa altro che perfezionare e affina r la 
co tituzione della republica , e negli acquisti nuovi, quando sian 
f: tti con accortezza e con prudenza, v' ntrera la ragione di 
stato pur come di forma introdutti va. Sicché, quando la sap
piamo ben distinguere da quelle cose c!1e sono proprie della 
guerra, vedremo che s~mpre ella sara introdutt iva o conserva
tiva di forma. Ma però sopra que to c po favelleremo anco un 
poco piu a minuto nel fine del discorso . 

Ora con grande agev lezza potremo a pieno conoscere che 
differenza sia tra la politica e la ragione di tato . Abbraccia 
la politica, come si disse fin da principio, tutto il corp della 
rep ublica, e in conseguenza ha l' occhio al ben publico ed al 
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pnvato, valenÙot)Ì in parte è ' ll c ìc;:.;i, come di ~u mini ·tre, 

in pa rte adoperan do c.: lla ste ·a per conseg uir l'intento suo. Ma 

la ragione di stato non s'intromette se non in q u i mezzi e 
m odi, i quali si a~pc ttan o ·-tll' introdu.re e al conservar form e 

particol ari di rcpubliche . E, per levar ia 05:,. i a mbiguita, la 

quale potes ·e nascere nelle parole, dico he la ragione di tato 

non considera quello che assolutamente convenga alla repub ica, 

né quello che del p :1 ri s i apparteng. alla tirann'de e al regno , 

o pure al la oligarchia e aristocrazia, ma s i tra\· giia in torno :1 

quelle ultime d1 ffe renz , per le qudli forn almente si distincrue 

l'una spezi di g 1eno dall'altra; né pure , verhigrazia, consi

dera come la costi tuzion reg ia sia differente d alla tirannica o 

l' aristoc ratica dall'oligarchica, ma ,mco ) ÌU precisam nte come 

la fo rma regia di Francia s ia di\'C r a da lla regia di pagna o 

l:l popoLrc s ·izzera dalla olandc:;t~ . , é perché le medesi me re

gole di recrgimento ._,i a ddaltino talora a piu S])czie di governo , 

la ragione d i stato tuttavia poc le risguarda, se n o n q u nt 

serv no a quella spezie precis e individua di republica che 

altri vuole introd urr o co ser ·are . Però, quando si dice che 

la ragione di stato mira alla in trodmione c conservazione della 

forma di qual s ivoglia spezie di r r ublica, si debbono pi g liar 

quelle parol e in un ta l se ti mento di sgiun ti vo, che m gì io s · in 

tende da que llo che pur ora abbiamo lelto, che f r:;e non fa 

rebbe se piu a lungo con altri te rmini si dichiantss", per a ·<: r 

la lin<Yua nostra trettezza di 'OCi accommodate alla espres ione 

eli simi li concetti, ad ispiegarc i uali qua ~ j si m ostra anco r 

fanciulla. Qui non Yoglio rin1' ncrmi di av re rtire chi leg}Y ra , 

le forme propriamente e se re a gu isa d 'unita, le qua li, agg-iunte 

ai numeri, g i t'anno riuscir divers i di s pezie l'uno d a ll'altro . 

Ma io no n mi attengo, ment re rag iono ù ·introduzione e di con

serva zione d i fo rma, a ~ i ri stretto ig ificato: ma sotto no me 

di fotma intendo quell a di sposizion e e cos.ituzionc di cose , 

d:.1lle quali immediatamente ne ris ult1 la forma s, ·ecif ca ins ieme 

con l' istes a forma, ag-g-iunta quasi mùà a c.;ìifatt~ c ti•u7.ione . 

E pC'rò il nome d i costituzione e rh forma dd la 1 epublica a 
me sio·niflcano q uasi il medesime. E cu:;: i a punto nelle m•)rali 
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dottrine, dove non si procede con quella strettezza di termini 
che i usa nelle matematiche e ne li e naturali, pare a me che 
si soo-lia per lo piu intendere la forma . 

n'altra non minore differenza resta tra la politica e la ra
g ione di stato . Conciosiacosaché la politica mai non leva l'oc
chio dalla onesta e, quantunque ci disegni ora la licenza po
polare, ora il dominio di pochi potenti, ora la tirannia, il fa 

non perché le abbracciamo, ma perché o le schifiamo affatto 
o perché le m oderiamo almeno. E questo a punto volle accen
narci Aris totele quando doppo l 'aver trattato del regno, degli 
ottima i e d i piu altre spezie di governo, cosi cr isse: K ·merito 
postrerno loco t,yrannidenz reservavimus, propterea quod t'sta mi
uime est resjntblica: nostra vero materia est de ?'ePublica trae
fare » . Ma la ragione di stato si non meno risguarda al brutto 
che all 'onesto, non manco va dietro all'ingiusto che al o-iu to , 
in quel sentimento disgiuntivo però del quale favellai poco a 
dietro . quindi è nata l'opinione di coloro i quali si sono 
dati a credere che ogni ragione di stato sia perversa, non si 
accoro-endo che, se quella delle male republiche è rea, buona 
sara quella d elle rette. Perché i m odi e i mezzi i quali di loro 
n atura sono r ivolti al bene, di neces ita sono buoni. Ben è vero 

c he , per esser radi i buoni governi, ne nasce che la ragione di 
stato, la qua le si pratica, s i mostri quasi empre mtqua e rea. 
E per questo ri petto fo rse anco è piaciuto ai prencipi il nome 
di ragione di stato, acciocché sotto la coperta di vocabolo onesto 
si potesse in qualche parte occoltare la malvao-ita della cosa . 
Non si toglie tuttavia, che non sia qualche ragione di stato di 
sua natura buona. Ma, perché conforma nel fine con la politica, 
come parte non discordante dal suo tu tto o germoglio non dis
simile alla sua pianta, ne avviene che il più delle volte col nome 
commune di politica si chiami. La ragione di stato poi de' cat
ti vi governi, perché discorda nel fine dalla politica, si è intro
dotto di chiamarla co n particolar nome. Ma ri solutamente, per
ché niun dominio può costituirsi o conservarsi senza qu alche 
spezia! forma di republica, niuno potrei anco mancare de lla sua 
ragione di stato, di i fatta forma introduttrice e conservatrice. 

Polit ici e moralisli del Seicento. 3 
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Ora non è diftìcilc il conoscere come e perché la ragione 
di sta o i! piu de l olte contravenga alle leg-g-i. Concio iaco
saché nella piu pa rte de' governi, come r ei, mirandosi piu a l
l' interesse di chi regge che al c m modo de' ud diti, non p uò 
la ragione di stato se non malamente accordarsi con le leggi, 
le quali hanno per !or fine principalmente il bene de' privati. 
Sia il governo o tirannico o di pochi potenti o eli sfrenata mol
ti tudine, le leggi, che sono poste da osservare ai popoli, quasi 
sempre risulta no a commodo loro: altramente la compagnia ci
vile si disertarebbe e niuno si sentirebbe volentieri porre il 
giogo sul collo . Però, quando uno s' intiranniscc d'uno stato, 
non pure non isprezza le buone leggi del viver civile, ma le 
fa far a punto osservare e le migliora, se fa di mestiere. E per 
questo ri spetto Hierone fu i caro ai siragusani ed Augusto al 
popolo di Roma, ch'ebbe a dire alla morte di lui:- Utinmn 
aut non nasceretur aut non moreretur! - E chi è piu giudicio o 
in sapersi valere di questo a rtificio , meglio si stabilisce nella 
tirann id e, c con piu agevolezza si assicura delle volonta d ' 
sudditi, come accortamente notò anco , ris otile nell'un decimo 
della PoLitica. Ma perché finalm ente il ti ra nno ha piu a cuore 
l'interesse proprio che 'l commodo de' soggetti, osserva le leggi 
fi n a un certo termine che a lui non tornino in pregiudicio. 
Quando poi avvenga caso do e l'o ervanza delle leggi possa 
a rrecarl i detrimento, alterando o distruggendo la costituzione 
del suo governo, allora, gettando per terra le leg<Yi e calpe
stando la giustizia, si lascia reggere affatto dalla ragione di 
stato . Ma perché i cas i che cadono sotto le leggi sono infiniti 
c i capi della ragione di stato non ono molti, il tiranno fa il 
fatto suo, e nondimeno alla moltitudine male accorta pare 
buono e giusto. Cosi camina anco la ragione di stato nella 
oligarchia; ma nell licenza popolare le leggi e la ragione di 
stat ri escono quasi lo stesso . E per que to ri petto pare che 
la licenza popolare sia il peggiore di tutti i governi, per esser 
ivi e la ragione di stato e le leggi e tutti gli istituti e le re
gole del viver civile piu rivolte all' interes e privato che ad 
alcun publico bene. M questa non è questione da questo luogo; 
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pe ò ri pigl iand il fi o del primo ra~onamento, dico che so 
lamente nelle rette repu bliche la ragione di s ato affatto con le 
leo-o-i i conforma, e l 'una e l 'altra d'accor o fanno poi una 

e rfetta armonia in ieme con la forma del governo, endo tu te 
del pari rivol te al <Yiusto e all'onesto e mirando ugualmente alla 
feli ci ta di chi ubbidisce e di chi commanda. E questo fu che 

olle dir Plinio il o-iovane in lode del o-o erno d i Traiano 
quando egl i scrisse: « Fuit temjnts, ac nimium diu fuit , quo 
alz'a ad ersa, alia secunda principi et nobis. une cmnmzmia 
tibi nob·iscmn tam laeta quam /n'stia, nec magis sine te nos esse 
felices, qumn tu sine nobis potes ». Ma, perché nelle cose umane 
non si da l' intieramente perfet to se non per imaginazione e per 
desiderio, quel dominio dove non sia gran fatto apparente di
sonanza tra le legg i e la ragione di stato si dovera somma mente 
lodare e tenere in pregio . Tale fu Sparta per !uno-o pazio di 
anni e a ltre i Roma fin alla terza guerra cartagine e . Tale è 

tata Ven zia non pochi ecoli, e cosi il re no di Francia e 
alcuni a ltri prencipati e republiche d'Europa. 

Dubitano alcu ni se o-li antichi conoscessero la ragione di 
stato e nasce la difficolta principalmente da Il 'e ser nuovo il 
nome di rag ione di stato. Ma chi legge attentamente il quinto 
della Politica di Aristotele, e principalmente l undecimo capo, 
e chi diligentemente esamina le azioni di Fil ippo Macedone e 
di Ai e sandro il fi glio, e di Ottavio e di T iberio e di cen to 
a ltri si fatti, dove si vede al vivo espressa quella ragione di 
tato , della qua le abbiamo oggidi si fini maestri in Italia e in 

I spagna, si accorgerci che 'l dubbio è da fanciull i. Né fa cac:;o 
che gli an tichi non avessero nome proprio da isprimerla, poi
ché non l'a bbiamo ancor noi, e però la circoscriviamo con 
questi due termini: « ragione di stato >>, come la circoscri er 
egl ino con altri, eh~ pur denotavano il medesim o, alendosi 
qua n do delle voci << 1.1is dominationis » o «arcana imperii », 

quando d i quel modo di di re «est, z•eluon est, e republica » (che 
p rò s'intende in piu d' un sentimento), e quando d'altri tali . 
Cosi fecero pu r anco i greci, che o denotarono con piu pa
role qu ello che non seppero con una sola esprimere o pur, 
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ampliando il significato della voce «politica », compresero anco 
con e a ogni spezie di ragione di stato. 

Maggior difficolta porta eco il saper ben di scernere se la 
ragione di stato sia parte della politica overo sia arte o facolta 
a quella subalternata , come la musica all'aritmetica e l'optica 
alla geometria, o pur sia in tutto dalla politica diver a . la chi 
bene ricordasi delle cose le quali i sono addietro div isate, potra 
agevolmente sciogliere qu sto nodo. Poiché, sendosi d etto che 
nelle buone republiche la ragione di stato ri sguarJa al bene di 
chi commanda e di chi ubbidisce, né si discosta dal giusto e 
dall'onesto, è necessario a concludere ch'ella sia parte della 
politica, convenendo con esso lei nel sogg-etto e nel fine. elle 
prave republiche poi, le quali la politica propriamente non si 
propone per i copo, non potra d irsi a modo alcuno che la ra
gione di Stato sia parte della po li tica; ma né forse anco si do
vera ammettere che sia ad es a ubalternata, hé da subalter
nante buona non è fa cile a capire come subalternata malvagia 
derivi. E cosi la ragione di stato, per esempio, del tira nno o 
dei pochi potenti averanno quella somig lianza con la politica , 
che I 'amore reciproco tra i giovani e le femine del mondo tiene 
con la onesta e ped tta amicizia. Si he tra la ragione di stato 
de' domini malvagi e la politica non sara altra congiunzione che 
di somiglianza e di analogia. Perché la ragione di stato fara 
quello ufficio nel le prave republiche che quella parte di poli
tica, la qual mira all'introdurre ed al conservar la forma, fa 
nelle buone e rette forme di o·overno. 

Potrebbe forse alcuno notarmi d'aver più d'una volta as
serito in questo discorso che la rag ione di stato de' buoni go
verni miri al bene di chi commancla e di chi ubbidisce, con 
dire che Aristotele distingue i buoni dai rei govern i dal risguar
dar questi al commodo di chi regge e quegl i altri al bene di 
ch i ubbidisce. Si che queste per dottrina di Aristotele vengono 
ad essere ultime differenze, le quali rendono diverse le buone 
dalle prave republiche; però non sani ben detto che ne' retti 
governi si abbia l'occhio al bene di 'h i o m manda e di chi 
ubbidisce. << T_;ramzus enim » diceva pur Aristotel , << suamJ rex 
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subditorum utilitatem spect t». Ma questa di fficolta la spiana il 
me e imo filo ofo nel quinto della Politica, dove cosi favella: 
« Vult autem rex esse custo.)·, ut qtti di~ itias ltabent, nikil iniu
stum patiantur, nec etiam populus afficiatur contumeliis . Ty ran
?lUS autem ad mtllam COIIWIUJzem re picit utilitatem, nisi gratia 
proprii commodi . Est aute;n scopus tyranni quod placeat, reg is, 
quod lwnestwn sit. Quanwbrem et illa, in quibus plus ltabellt, 
sunt tyrannis quidem pecuniae, ·regibus autem ftonores » . elle 
quali parole chiaramente si scorge, che il buon prencipe eziandio 
procura il proprio bene insieme con quello de ' sudditi, ma d i-

e rsa sorte di bene, e con altra maniera che non fa il tiranno , 
il quale rin ipalmente mira all'utile proprio, taglieggiando e 
angariando i popoli, la dove il prendpe, aspirando all onore, 
si a ffatica per lo commodo de' udditi, come richiede il giusto 
e l'onesto . Quindi possiamo chiaramente vedere come la ra
gione d i tato de' buon · go erni si ii irizzata ai bene di chi 
commanda e di chi ubbidisce , con tutto che il re si distingua 
dal tiranno, perché questi << suam, rex subditorum utilitatem 
spectat ». 

Questo è il semplice disegno della natura della ragione di 
stato, la quale io non penso per ora di dovere esprimere piu 
al vivo, adçlitan o i mezzi de' quali ella s i vale e insegnando 
i modi d i cui s i serve per conseguire il suo fine . Poiché i capi 
p rticolari di ragione di stato, i quali appartengono ai buoni 
governi , gli possiamo intieramente apprendere da lla Politica di 
Aristotele , dalle L eggi di Platone, ùag li insegnamenti di Seno
fonte nella P e dia di Ciro , dalla orazione di Isocrate a N icocle re 
di Cipri , e da pi u altr i nobili scrittori antichi e moderni . Quelli 
poi dell e prave spezie di republiche sarebbe sceleratezza e im
pieta l' insegnarli. Tre pensieri (disse Aristotele) ha il tiranno. 
Il primo è « ut animos immiilltat civium. Nemo enim parvi ani7fli 
contra f.yramutm ·insurg it. Seczmdum, ut cives inter se di ffiden
tes reddat. 1 -:-on evertitltr enim tyrannus, nisi civium aliqu i inter 
se jidem lzabeant. Quapropter et bonos viros persequitur, quasi 
pestiferos et ad··e os donzz'nationi suae: non solzan quia non 
acquiescwd in ser- itu/e vivere, verum etimn quia fides eis et 
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inler se et ab aliis plurima adilibetur, ueque accusant all'os neque 
ipsi ùtter se accusantur. Tertium, impotentia agendi. emo enim 
sibi impussibilia aggreditur. ltaqtte ;zeque IJ•rmmidem tof!ere, si 
potentia. desit » . Ora, quale uomo i d'oa ni sentimento di g iu

stizia e d'ogni umanita pri o vorra mostrare i modi al tiranno 
di adempire questi suoi malvagi pensieri? E quale empio scrit
tore aveni fronte di far :" i maestro d' insegnare agli uomini della 
popol r licenz come si abbiano ad a sicurar n Ilo tato, « tol
lendo eo qui super eminent et in exilium peLlendo »? Chi vorra 
suggerire ai pochi potenti le vie di tenere basso e di oppri
mere g li altri cittadini per poter essi lungo tempo conservarsi 
nella signoria? So bene che Aristotele di ce~e a molti partico
lari della ragione di stato di tutt i i pra i governi; ma tutta ia 
non per insegnare dogmi iniqui, ma piu tosto acciocché i po
pol i e le citta conoscessero quelle machine, le quali dai m li 
prencipi e dagli sceierati governatori delle republiche engono 
f<. bricate a lo ro ruiua per poterl e e itare ; come ancora perché, 
dal contraposto de' mali go\'erni, piu deside rabili e piu cari ap
parissero i buoni e a maggior compiutezza potessero ridurs i. 
Ma l'i nsegnare ex professo i modi e i mezzi d 'operare per ra
gione di stato ne ' rei go emi è opera non da uomini onorati 
ma da scrittori iniqui ed em pi, come il Machiavellp e i seguac i 
suoi. Però non volendo io farmi maestro d ' ingiustizia ne' pravi 
governi, e g li avvertimenti, i quali per ragione di stato appar
tengono alle buone republiche, potendosi dagli autori dell a po
litica dedurre di cola dove in~egnano come s'introduca e si 
conservi la forma e la costituzione del regno o degli ottimali 
o della amministr zione popolare, basterammi per ora di aver 
co i semplicemente accennata la 1atura della ragione d i stato, 
della quale per l' adietro n'è da altri stato discorso on 1m -
ginazioni poco conformi, a giudicio mio, al ero. Se l'abbia 
poi bene inte o io, giudice ne sara chi legge . 

Tuttavia, se la ragione di stato è diversa in tutto o in part 
d Ila politica, l ' intelletto umano non potra m anco per l'iman- i
nazione ponerla in altro che ne li 'adoperarsi intorno alla forma 
della republica, onde ne riceve anco il nome, non Yolendo dire 
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altro l'operare per ragione di stato, che il far quello che la co
stituzione e la forma della republica o gia introdotta o da in
trodursi, richiede. Però faci lmente mi movo a credere che Sci-

ione Ammirato e g li altri, i quali si hanno imaginato che la 
ragione di stato voglia dire « ius do ninationis J>, in quel senti
mento nel quale diciamo « ius gentium ~ o « ius civile», che altro 
non uol s ignificare che un giusto, abbiano preso errore; ché 
cosi quasi sempre verressimo a dare luogo alle iniquita ed alle 
celeratezze tra le operazioni ones te e giuste , benché ai pren

cipi cattivi non possono tuttavia dispiacere, come accennassi 
anco piu addietro, le maschere de' bei nom i per coprir la brut
tezza delle azioni . Quegli ancora i quali stimano di ragi one di 
stato il valersi di tutte le occasioni uti li allo accrescimento dell o 
imper io, pare a me che trasportino la voce as ai fuore del suo 
proprio significato. Perché questo è un favellar della ragione 
de l'utile, il qua le si contraddistingue all'onesto e al giocondo 
e può a\ er luogo in tutti gli umani affari, e non d'una ragione 
la quale sia propria dello stato olo, como credo io che si abbia 
ad intendere la ragione di stato, se vogliamo prenderla nel suo 
vero e nativo . entimento: tutte avvertenze le qual i engono 
sempre a stabilire piu l'opinion mia , che la ragione di s tato si 

a neggi solo intorno a quegli interessi, i quali toccano la co-
tituzione e la forma della republica . Poiché quella prudenza 

o av edutezz , la quale ci serve agli acquisti, rassem bra bene 
spesso, se attentamente si considera, equivoca con la perizia 
della quale ci vagl iamo per costituire o per mantenere uno 
tato. Laonde, o ia veramente che il mirare alla uti lita non 

sempre a ppartenga alla nwione di stato, o s ia che i p rencipi 
facciano il piu del.e volte moss i o dall'ira o dall'odio o dalla 
i ngordigia o dall'ambizione o da si fatti altri affetti quelle me
desime operazioni o somiglianti, le quali si sogliano fa re per 
ragione di stato , e però non le sappiamo bene spesso per 
a punto discernere l'une dall'altre: certo è che la ragione di 
stato, se vogliamo propriamente intender la, non abbraccerei tutte 
le azioni che toccano l'interesse de' prencipi, ma quelle sola
mente le quali sono precisamente indirizzate a ben costituire 
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o mantenere in essere quella spezie di governo, la quale i 
averanno pro posta per iscopo. Però male accorti sono coloro 
i quali si credono che le azioni Ji Tiberio, per esempio, sieno 
regole infallibili di raaione d i stato, poiché la piu parte miravano 
ad i sfogare la libidine, l' avarizia, la crudelta di si fiero mostro, 
il quale fin Ja fanciullo fango col sangue macerato fu detto, e 
non ad intere se di tato, quanlunque vi potesse anco questo 
concorrere accidentalmente di quando in quando. << Jìfulta se

cwzdum imaginationes (scris e Aristotel e) operantur animalia; 
alia quidem, quia non lzabeni intellectum, ut bestiae,· alia ver o 
qnia obruitur aliquando iutellectus passione, aut aegritudùze, aut 
SOillltO , ut l10mines ». Hanno i fanciulli dalla nascita e dal tem 
peramento loro certe attitudini ed inclinazioni d'essere crudeli 
o miti, forti o codardi, liberali od ingordi; e perché «ex si
milifms operationibus (come pure ùiceva Aristotele) lzabitus fiwzt, 
mzde operationes quali/ate quadam praeditas o porte t reddere », 

se l'educazione non è buona e accurata, si avvezzeranno affatto 
a governarsi nelle operazioni loro conforme alla propria natura, 
la quale quando inclini alle rapin e, al sang ue, a lla crudelta, 
diverranno talora peggiori delle fie re e delle vipere. E questo 
piu facilmente avverra quando sian prencipi , i quali han no piu 
ampia licenza degli altri di peccare e piu occasioni di sfogare 
le perverse lor voglie . Pe rò, mentre esamin iamo le azioni de' 
prencipi, avendo ris<Tuardo alla natu ra e complession loro, al la 
educazione, agli abiti, alle congiunture de' tempi e de' luoghi, 
ne troveremo la minor parte e sere fatte per ragione di stato, 
quantunque molto tocchino gl'interessi del governo . Aggiungi 
di piu che il volersi aggiustare, le ·ati anco tutti gl'intoppi o 
della natura o del! 'affetto o della assuetudine, ad o per re per 
a punto conforme a quello che ricerca forma individua di go
verno , e pensiero da uomo nella accortezza e nella p rudenza 
oltre modo raro ed esqui ito, come si può ere ere che fossero 
gia Pericle in Atene e Lorenzo de' Medici in Fiorenza, i quali, 
vivendo in apparenza da gentiluomini pri ati, apevano però 
tener g rado di pre ncipi, e, mostrando di amar la liberta della 
pat ria, a\·ezz. vano destramente il popolo aù ubbidire a un solo, 
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riducendo con modi si occolti, che appena era o da' piu saggi 
onosciu ti , l 'amministrazion p polare a quella forma di go\·ern , 

la qual e si avevano essi per iscopo prefi sa. 
Poche , dunque, per ult ima conclusione, verra nno ad es~ere 

quelle operazioni, le quali sian fatte per vera ragione di stato; 
e chi ne fa gran fascio, la dove si crede di far i in questa 
pratica ammira r per Argo, si lascia piu tosto conoscere per 
talpa . 
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LlB PRL IO 

DELLA R. GION DI T _TO, IN CO . L NE 

PREFAZIONE 

Molte olte fra me stesso son andato pensando la causa , 
perché, essendo che in bocca d 'ogni uno · que to nome di 
ragion di stato, e che tal cosa sia fatta per ragion di stato, 
cosi pochi siano arrivati alla cognizione vera della natura di 
quella, e in qual cosa stia propriamente la sua forma. Anzi per 
lo piu ciò trala ciando, tutto il loro pensiere hanno posto in 
cavar precetti , e massime circa tal materia dal secretario fio
rentino, e dalle azioni di Tiberio scritte d Cornelio Tacito; 
non av ertendo che quello formando il suo prencipe lo ammae
strò con precetti insegnati e tolti da Aristotele nel quinto delta 
Politica, dove ci rappresenta le astuzie e accortezze de' tiranni 
cosi della prima come della seconda spezie, per conser are se 
stessi e il loro stato in quel la forma, - e da enofonte nel suo 
Tiranno, come a precetto per precetto ho dimostrato a' miei 
uditori nell'esplicazione del detto quinto libro: e Tacito, desc ri-

endo le azioni ùi Tiberio troppo accorto tiranno , ci pose 
avanti gli occhi con quali maniere e astuzie potesse aversi cosi 
lungamente, e con azioni tant scelerate, con ervato l'imperio; 
se bene po"'so certamente affermare, questo buono e fede! isto
rico quelle azioni simulazioni e astuzie di Tiberio averci al vi o 
e con le circostanze rappresentate per dipinger mostro tale, 
qual era, e d imostrar al mondo quelle azioni essere state da lui 
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indiri zzate ad isfogar la libidine, l' avar izia , e la crudelta di tal 
uomo, il quélle fin da fanciulln félngo col ~a1 g e : acento fu 

detto: e no n per ragion di stato. E se pure si averanno da ri
durre so tto tal bandiera , n iuno però potra nega re , chi vorra 
considerare tu tte le azioni sue nel corso di sua vita e del suo 

imperio, non essere stato tiranno: si per il nascimento, non 
es endo della vera successione di Au g usto; si per il modo, co 
'l qu ale arrivò aila g randezza dell'imperio, e per scele ratezze 
e tradimenti, e della madre (avendo con astuzie piu che tiran
niche levata la vita a cui e per virtu e per vera ragione di 
·uccessione doveva succedere nell'imperio). e per i propri, 

avendo nell'ingresso del suo signoreggiare fatto morire Agrippa 
postumo, vero erede per il sangue; si finalmente per l' infame 
sua vita, piena d'ogni sorte di bruttezze, sceleraggini e azioni 
tiranniche. E sara chi le azioni di Tiberio si pigli per esempio, 
e per regole infallibili di ragion di stato! E pur troppo è vero, 
che a' tempi nostri pare non esservi altra ragion di stato, che 
quella che si cava da Tacito e dalle cose da lui descritte: es
sendo però le regole e massime qu indi tolte sole ricevute per 
vere regole di ragion di stato; non facendosi di ffe renza dalla 
ragion di stato buona e conveniente alli buon i principati, alla 
rea, de' cattivi propria; se non fosse , che per esser rari i buoni 
governi, e partecipando molti del tirannico , come deplora an
cora a suo tempo Aristotele nel la Politica , se ben pur viveva, 
e regnava in quel tem po Alessandro suo disce polo e benefat
tore: ne nasce, che la ragion di stato, la qual si pratica, s i 
mostri iniqua e rea, essendo appoggiata a tali fondamenti, e 
a massime tolte da azioni tiranniche. E per qu esto rispetto 
farsi ancora è piaciuto a' prencipi il n ome di ragion di s tato ; 
acciocché sotto la coperta di voce onesta si potesse in qualche 
parte occultare la malvag ita della cosa. Non sara però mai vero, 
che non vi sia ragion di stato buona; ma fo rse perché per lo 
piu ella in qualche cosa contraviene alle leggi, comunemente 
ancora è tenuta per mala: conciosia ch e essendo per lo piu i 
governi indrizzati al i ' interesse di cui regge, e le leggi avendo 
per fin e principalmente il bene de' pri\·ati, non può se non ma-
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lamente accordarsi con le leggi. Però ch i si intirannisce d 'uno 
stato, per fuggir quanto può que to nome di tiranno e o 
str r i buo n prencipe, non pure mostra di p rezzar le leggi, 
m le fa per a punto osservare , e le migliora se fa di mest ie ri. 
E per que to r ispetto Hierone fu cosi caro a ' si racusani, e 
Augusto a ' romani, che ebbero a dire nella sua morte : Uti
nam aut non nasceretur , aut non moreretur; - e chi meglio nel 
suo go erno in ciò si sa governare, meglio si stabilisce nel suo 
principato, e piu facilmen e si a sicura della olonta de' sud
d' ti . Ma perché finalme nte il tiranno ha piu a cuore l ' interes e 
proprio, che ' l commodo de' sudditi, serva le leggi fin ad un 
certo termine, che a lui non tornino in pregiudizio: ma venendo 
il caso che l'osservanza delle leggi possa recargli danno, allora 
gettando per te rra le legg i, tutto si lascia regger dalla rag ione 
eli tato. 1a, perché i casi che cadono sotto le leggi sono in 
finiti, e i capi della ragion eli stato non son molti, il tiranno 
fa il fa tto suo, e nondimeno alla moltitudine male accorta pare 
buono e giusto. Ma nelle rette repubbliche la ragion di stato 
co n le leo-gi si con form a, e la prudenza politica con quella 
sempre cammina ; e l' una e l'altra d'accordo fanno una perfetta 
a rmonia, ri volte insieme al giusto e all'onesto , mirando ugual
mente alla felicita di cui ubidisce , e di cui comanda. la per
ché n elle cose umane non s i da l' intieramente perfetto , se non 
per imaginazione e per desiderio; que l dominio dove non sia 
gran fatto apparen te dissonanza tra le leggi e la rngion di stato, 
si dovrei sommamente lodare, e tener in pregio: e tanto più 
quando la limitazione o trasgressione della legge sara per be
n eficio pubblico, ancor che l'interesse eli cui governa vi avesse 
qu alche parte . Tutte queste cose gia m'invitarono a tratta r con 
qualche metodo tutta questa materia della ragion di stato, e in 
particolare con l'occasione che mi porgeva Aristotele nel quinto 
libro della Politica, l ' anno passato spiegato da me a' miei udi
tori nelle scuole canobiane; nel quale possiamo veramente dire, 
esse r da quel grand'uomo proposte piu massime e precetti po
litici el i ra o-ion di stato, cosi buona come rea, nell' insegnarci 
le m aniere e i modi, con li quali ciascuna delle specie de ' 
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potentati e republiche, e buone c cattive, si sono conservate 
in quello stato e forma, che o per successione o per elezione 
hanno ricevuta , o con qualche sua indu tria, o bene o mal e, 
abbino acquistata, che non si passino cavare da qual ivoglia 
altro scrittore antico o moderno, i torico o politico. Che se 
alcuno dini questa materia essere trattata da molti grand 'uo
mini, e perciò esser 1 tica soverchia: potrò ben io rispondere, 
molti aver cavati precetti, e politici e di ragion di stato, da 
istorici, come da Tito Livio e da Cornelio T acito e da altri, 
cosi antichi come moderni , ma senza metodo e ordine; né 
aver distinti i precetti politici da quelli della rag ion di s tato, 
né i buoni da' cattivi; né aver adattati a eia cuna delle sei 
specie di republica i propri precetti e le sue massime: e sendo 
chiaro, che quelle regole, che converran no alla conservazione 
degli ottimati, non converranno alla vera republica, né al mo
narca: né quelle che osserva i l monarca o re, in conserva r se 
stesso e il suo stato contro gli ottimati, saranno le medesime 
che usa per rispetto del popolo. E e son diverse que te re
gole nelle repubbliche buone, cosi tra di loro, come rigua r
dando altrui; quanto piu differenti saranno le regole e le astuzie 
che usano le ree, da quelle che usano le buone; e se queste 
sono differenti tra loro, diffe rentis ime saranno tra di loro le 
male. E pure vediamo per lo più da' nostri politici, da questi 
che formano discorsi tali, ma molto piu da costoro, che cavano 
da Cornel io Tacito, e da ogni sua parola o s ntenza o da 
azione, o di Tiberio o d'altrui, ivi descritte, ma~sime politiche 
e precetti di ragion di stato, come universali: o se tolte da 
consigli o azioni, o di Tiberio o di qualchedun altro degli im
peratori, regi, universalmente ome buone e convenienti a tal 
maniera di dominare e sere scelte e proposte, non conside
rato il fine, né se sia buona ne' buoni re, che l'one to e il 
bene devono avere per iscopo, né e Tiberio o altro fa quella 
azione , o si elegge quell'altra veramente per vera sua ragion 
di stato, cioè per conservarsi in quella maniera di domin io, 
che si ha eletta, se non per buona, almeno per util e e con
forme al genere del dominare, che si ha proposto . Essendo , 
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che s1 osservano molte azioni di Tiberio non inàrizza e alla 
c nservazione dello tato, ma olo ad isfogare la libidine. l'aya
rizia c la crudelta: anzi bene spesso sono tate in tutto con-
ra rie ad ocrni ragion di sta o; come fu quella che, per poter 

m glio attendere a tante azioni di libidine, fece con etano, 
dando a costu· tutta quasi l 'autorita imperiale, con la quale 

oco mancò che non perdesse l imperio; e molte a tre, che 
non è lll og questo né te 11 o di raccon tarle . 

Altri veCYgo potermi dire esser almeno soverchia questa mia 
fatica, per es ervi trattati intieri della ragion di stato del Boteri 
e de l Palazzo e de l dottissimo mio signor Federico Bonaven
tura . Ma eh· diliget temente leggera il primo, edni solo il tito o 
esser d l! a ragion d· stato , e la prima pagina; tutto il resto non 
cont nere se non pochissime cose a quella appa rtenenti. Anzi 
nella prefazione profe sa in quei dieci libri voler dimostrare le 
vere e re li maniere, che e re tenere un rencipe er divenir 
grande, e per gov rnar fel icen ente i suoi p poli. Questa non 
è la ragìon di tato né universale, né particolare di un pren
cipe : perché la prima contiene il modo di conservar qual si 

oglia specie di republica cosi buona come rea; anzi né anco è 

commune a tutte e tre le buone, r stringendosi a quel la di un 
sol p rincipe, non al governo degli ottimati, né a quelli della 
republica . Ma se dice di trattar della ragion di s tato di un pren
cipe , per certo potrò dire eccedere quello, che i ha propo to 
nel titolo : perché tra le vere maniere, che de re tener il pren
cipe per conservare felicemente i suoi stati e ben governare 
i suoi popoli, vi è la prudenza legislatrice, che poco ha che 
fare con la ragion di stato ; anzi che in molte cose gli ripu
crna alcuna volta ancor nelle buone re pub!iche , e spe so nel e 
ree. La prudenza ancora consultativa bellica tanto è lontana 
dalla ragi on di stato, che per lo più con quella non ha che 
fare: e tu tavia è molto necessaria al prencipe per conservar 
il suo stato. Chi vede in oltre tutto quel libro , e le cose che 
t ratta ivi , facilmente conoscera pochis ime delle cose ivi tra t
t te appa tenere alla ragion di st to. Chi considera poi tu tto 
q uello, che scrive il signor Gio . An onio Palazzo nel suo libro 
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Del goz·enw e del/ rag·ion di stato, e particolarmente nel terzo 

capo tk:lla prima pa te, ùove vul~:nJ ifiì 1ir:a diL.e, g·u e no, 

arte di go\·ernare, e ragion di stato esse re l'i stesso: con osceni. 
per le cose, che mo treremo appartenere a lla r~wion di stato, 
restringer i a meno che non contiene il ,,.overn , o arte d i 

go\·ernarc. Conciosia co a che quello mira principa mente al 
ben publico, e la rag ione di sta o piu al bene di oloro, che 
sono capi della republica: quell o abbraccia tutto il cor o della 
republica, e questa si re trigne se non a certi pochi casi par
ticolari . i che la ragìon di sta to o ani membro della politica, 
o art'3 a quella "ubalternata; e perciò dov rassi restringere t ra 
confin i assai più angu ·ti, che la politica. Il dotti sì mo libro poi 
del mio signor Federico BonavcnLura, intitolato Della ?ragiou 
di stato e pru:ien:::a politica, quasi t 1tto sì consuma in r itrovare 
la vera defin izione della rag ion di stato, e in quali cose fa tichi 
la prudenza politica, e quale delle sue specie sia quella, che 
serve alla ragion di tato: né viene a farci sapere , quali siano 
i mezzi, de' quali ciascuna delle specie delle Republiche si serva, 
per conservarsi nello stato, nel quale si ri trova e deside ra . Ci 
resta adunque e aperto il campo di poter da capo ripigl iare 
questa materia, e con qualche ordine e metodo in egna rla. Né 
sia ch i dica, questa essere materia da es ere t rattata, o da pren
cipi , o da consegliere o secr tario di prencipe, e non da me
dico o filosofo : perché potrò rispondere, Platone e Aristotele, 
i quali piu di tutti si sono in questo affaticati, e non solamente 
po ti i fondament i a quest'arte, ma perf ttame nte fabricata la, 
essere stati filosofi; e che io in questa mia eta di se ttantatré 
anni, avendo o servate tant cose e azioni de' prencipi e re
publicbe, con non poca curiositù, e avendo letto tanti storici 
di tante nazioni e linguaggi, e cavatone molti universali da' 
particolari, e molti particolari dagli univer a li, e tanti scrittori 
politici, tanto di quelli che commenta no i libri pol itici d' Aristo
tele, co ne di quelli che scrivono di p· litica, formando o pren· 
cipe buono, o perfetta r epublica, o rappre entando il tiranno 
e sue astuzie e artifizi per con ervar é e il loro stato, o fa
cendo discors i politici, e cavand regole, precetti, o massime 
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di ragion di stato dagli is terici sta tisti: poteva ancora in que
sta materia poli ica, e saper qualche co a, e in segnar la · e tanto 
piu essendo piu di Yent' anni , che in questa mia pa ria, nella 
famosa scuola Canob iana , io leggo la filo ofia att iva, compresa 
da Ari totele ne ' dieci li bri D e' costumi a · icom aco uo fig liuolo, 
e negli otto libri Politici. E se non è stato giudicato male, che 
io e legge si e scrives i e mandas i alle stampe i libri De ra
tione ùzstituendae et gubernandae familiae: perché non mi sarà 
leci to scrivere materia , che spesso leggo a ' miei uditori , e ogni 
di m i passa per la mente e per le mani? Né l'essere io me
dico impedisce il poter esercitare l'intelletto in altre materie: 
poiché veggo e sere stati accetti al mondo e agli uomini dotti 
n on solo le mie opere medicinali, ma ancora i commentari 
sopra il libro d' Ippocrate De aè"ribus, aquis et locis e sopra 
le quattordeci sezioni de' Problemi d'Aristotele ghi stampati, 
(che ora ho finiti sopra tutti, e in breve si pubblicheranno), 
e D ei nei, che pure non hanno a fa re con la medicina. 

Altri finalm ente mi opporranno che, se universalmente tutte 
le ragioni di s tato cosi buone come ree vorrò insegnare, mi 
sani necessario mostrar i mezzi, con li quali tutte tre le specie 
di republiche cami nano per conservar sé e le forme del suo 
governo: che al tro non sarebbe se non insegnar al tiranno i 
modi d'adempir i suoi malvagi pensieri, o a' pochi potenti le 
vi e di tener bassi e opprimer gli altri cittadini. Ma non si 
accorgono , che insieme riprend ranno Aristotele, che nel quinto 
della Politica piu si stende in insegnar le astuzie e modi se
creti , che usano i tiranni per conservare il loro modo di do
minare, che in qual s i voglia altro. Ma ciò fece egli , non per 
insegnare cattivi pr~cetti, ma piu t sto acciocché i popoli co no
s e sero quelle machi ne, che a rovina loro erano fabricate, per 
po terl e sfuggire: come fan no i medici, che scrivendo de' ve
neni indrizzano i loro pensieri all'utili ta publica: acciocché, co
nosciuta la natu ra loro, gli uomini potessero saper i rimedi, e 
per preservarsi e per curarsi. 
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CAP IT O LO l 

Che cosa ig ni fic a que!>to nome : ragion d i stato . 

In tutte l cienze atthe, e fattive , e nelle facolta e arti, 
si danno due abiti: l'uno de' quali insegna a conoscere i m zzi 
e i modi per conseguir il fine; l'altro, conforme agli inse <Y na
menti di quel primo, si vale di q uelli. I l retorico insegna i modi 
e i mezzi eli ben persuadere , l ' oratore gli pone in opera; se
condo gli amm aestramenti della poetica ordina il poeta i suoi 
componimenti; il poli tico insegna il modo di ben disponere il 
principato o republica, e i mezzi di ben conservarla tanto con 
le leggi quanto con la prudenza consultativa: il dominante gli 
mette in u o e pratica. Questi due abiti per poverta delle lin
gue bene spesso sotto un sol nome si comprendono, se bene 
sono tra sé di stinti; e l 'operati vo, come piu nobile e fino del
l'a ltro, in sé comprende il primo. Ma chi ha il primo non 
sempre ha il secondo: e molti ne' precetti della reto rica sono 
molto bene ammaestrati, che mai potero arrivare ali 'esser buoni 
oratori; e alcuni ho conosciuto io ssere stati patroni de' pre
cetti poetici, che mai seppero fare un buon componimento 
poetico, n · form ar verso. Cosi penso che po siamo veramente 
dire, la racrion di stato e ser di due sorti: l 'una, che insegna 
i mezzi atti a con ·ervare la forma della republi ca , e l'altra , che 
gli mette in opera; ma conosci uta l ' u ltima , non è difficil e co
noscere e intendere l 'altra. La r gion di stato d Il a prima sorte 
corrispondtnte all ' arte re tor ica, o facolta di conoscer i mezzi 
ed i modi atti ad introdurre o conservare qua lsivoglia forma 
di republica : e la seco nda, che corris )Onde all'arte oratoria , sara 
un abito e facolta di metter in opera si fa tti mezzi e mo d i. 
La prima, ch e è la scienza o arte che ci in ·egna i precetti di 
con en·a r il dom inan te e ' i domin io nello s ta to che si h a eletto 
che scie nza di remo che sia? Sara forsi la politica, o una scienza 
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a quella subalternat , come la musica all'aritmetica e l'ottica 
alla geometria, o pure ani in tu to dalla politica diver a ? Chi 
con 'dera il fine della ra ion di stato e i precetti che in egna
remo, faci mente cono ceni appar enere si quest'arte alla scienza 
politic ma e rò solo come parte sotto quella contener i. Con
ciosia che la politica principalmente mira al ben publico, e la ra
<YÌon di s tato piu al bene di coloro, che sono capi della republica · 
quella sempre si mostra con faccia onesta e pia, qu est'al tra con 
apparenza bene spes o malvaO'ia ed empia; quella contiene tutte 
le co e, che appartenO'ono a tutto il corpo della republica, 
questa i restringe a cer i pochi casi pa ticolari . E se bene la 
politica mai non leva l occhio d ll' onesta; e gja delle ragion 

i tato abbiamo detto non poche es er male, come sono q uelle , 
che agO'iusta no e indr izzano il tiranno, o il dominio de' poch i, 
a con ervar sé, e lo stato nel quale sono, nell a forma eiettasi; 
che potrebbe ri tirarci dal creder, che tutta la raO'ion di ato si 
contenesse nella politica: non conchiude però alt ro, se non che 
vera parte della poli tica è la retta ragion di s tato, e la princi
pale; ma che la rea ancora non debba essere trattata dalla me
d es ima scienza, non conchiude. Il fine del medico è la sanita 
e saper i mali che quella distruggono , per potergli cacciare 
e d i nuovo introdur la sanita . T ratta il medico de veleni, non 
per insegnargli, ma per mostrar i rimedi da vincerli, e supe
rati O'li acciden ti introdur la sanita. Cosi il politico tratta della 
ragion d i s tato rea, e dei mezzi con li qual i il tiranno conserva 
sé e la forma di quella republica in 'qua: non perché l'abbrac
ciamo, ma perché o le schifiamo a fatto, o perché le mode
r iamo , o perché conosciuti i principi da' quali sono indirizzate 
l azioni di alcuno, che a tal fi ne camminasse , possiamo impe
di rgli l ' ottener l'intento; o fina lmen te acciò conosciute certe 
azioni, che hanno maschera di buone, come occorrere mostre 
remo nella seconda specie di tirannide, non abbiamo da res ta r 
ingannati. E questo appunto volle accennarci Aristotele quando, 
avendo trattato de l regno, degli ottimati e di a ltre specie di 
gover no , scrisse che con ragione si aveva riservato all ' ultim o 
t rattare della t irannide, per non esser questa republica, essendo 
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che la materia, che si aveva preso per le mam, era la repu
!Jlica: nun gici, he lc1 ti rannide non sia annoverata fra le rc 
publichc, se ben male , ma non avere il \'ero fine della repu
blica, l'onesto e l'utile de' popoli. È però \ero che, venendo 
alla ragion di stato de' tiranni nel quin to della Politica, fu piu 
lungo e trattò pit.i diffu amente de' mezzi, con che si confer
mano e stabiliscono nel suo dominio i tiranni d i tutte due le 
specie, che non fece in qua l ivogl ia dell'altre specie d' repu
bliche, cosi buone come cattive· e con ragione: perché a sta
bilire le cose male, e che alla natura uma na ripugnano e al
l ' onesto, vi era bi ogno di grande indus ria e avv dutezza, e 
di molti mezzi. 

CA PITOLO Il 

Che cosa sia ragion di stato, secondo il pa rere d'alcuni. 

Gia abbiamo mostrato, che cosa sign ifica ragion di stato, 
e che due co e con ta l n ome ci i rappresentano: e la facolta, 
arte , o scienza, che insegna i mezzi e i modi con li quali ogn i 
prencipe può con ·ervar se stesso e la forma del suo dominio, 
quale si è letta o possiede; e l 'abito con il quale tal co a si 
ottiene e opera; e che la prima è una parte della politica . Ora 
resta il ritrovare la diffinizione della seconda, cioè che cosa sia 
la ragion di stato, cioè l'abito del l' animo nostro, con il quale 
si opera quello che dalla scienza abbiam o imparato, c:oè con 
il quale quello , che domina, c n erva se ste_so nello stat o del 
dominio nel quale si trova, o per succe sione o per elezione o 
per acqui to. ono adunque alcuni che , non facendo tale di
stinzione, dissero la ragione di tato esser la medesima cosa 
che il governo, o arte di governare: e per questo avendosi 
proposto di tra tare della ragion d i stato, el i ogni altra cosa si 
so n me si a discorrere che di quella; ogni lor pensiero vol
gendo alle cose appartenenti al go\'erno, lasciando però molte 
cose ancora in quell o necessarie . 1 la do ·c 'Rno questi tali con 
siderare , che il governo e l 'arte di gov mare riguarda prin-
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cipalm n te il ben publico; e la ragion di stato piu s' indrizza 
a coloro che ono capi de la republica. Quella, oltre la pru
denza di cui governa, è appoggiata alle leggi, che per il piu 
riguardano il bene de' privati; questa in alcun modo di go· 
verno può alcuna volta contravenire alle l ggi, riguardando più 
il bene di cui rego-e. Quella si governa con la prudenza po
litica tutta, consultatrice, legumlatri e e giud iziale: questa, come 
d imostreremo, è q Jasi tutta appoggiata alla consu ltatrice; ma non 
ancora però abbraccia tutte le cose, che cadono sotto la pru
denza con u tativa, ristring ndosi quasi solo alle cose , che ser
,·ono ai mezzi con li quali i conser a la forma di tal re-

ublica. 

CAPITOLO III 

S1 esamina un 'altra opinione, che cosa sia ragion di lato. 

Altri, dividendo la ragion di stato in vera e a parente, l 
vera disse ro esser la medesima con la prudenza civile; e questa 
appena si accon en ano be possa aver tal nome : l'altra, che 
chiamano apparen e, afferma o esser sola quella, che a' tempi 
nostri i chiama ragion di tato ; e questa diffiniscono esser una 
dritta r gola, con la quale s i governano tutte le cose, secondo 
che richiede l'utile eli colui, a cui appartengono . E questa di 
cono non essere prude za, perché questa è sempre congiunta 
con Ia virtù morale; né arte, perché questa è nelle cose fatti
bili, e la ragion di stato nelle agibili; non scienza, perché que
sta è nella contemplazione delle ose e I ro cause, e non nelle 
a ioni umane, come è In ragion di stato. Dicono adunque 
esser una pedia o istituzione, come abito più imperf tto della 
scienza . Ed in questo modo Senofonte in ti tolò i suoi libri della 
Prdio di Ciro, che c i dimandò Ia cognizione di Ciro del go
verno del reg-no. Ma molte cose parmi che la proposta opinione 
contenga , che non pos on stare al martello del! erita. Prima 
non è vero, che l vern c buona ragion di stato ia l' is es a 
con la p udenza civile: perché questa è come genere alla 
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consult tri ce, legi ·Jatrice e giuàiciale; e ia ragion di stato alo 

solto la con. ultazione si trattiene; né circa tutta la ma ert a a 

quell a virtu appartenente si sten e, m in piu angusti te mini 

s i contiene, come mo treremo. Che poi solo la ragion di stato 

si dica ctell'apparente, e che in sé contiene qualche mala azione, 

ancora potrei. ncgarsi: percbé non meno le buo e che le ree 
hanno la sua buona rarrion di stato : perché i mezzi, che s i 

usano da buoni prencipi e buone rcpublicbe per conser varsi, 
saranno buoni. Ben è \·ero che per e sere rari i buoni g overn i , 

ne nasce che la ragion di stato, la quale per lo p iù si pra

tica, resta con la macchia dell' iniquita, e per il pi u co n tra viene 

al le leggi: perché per il p iu, mirandosi ne' governi dife tos i al

l' interesse di cui regge , che al com modo de' sudditi, non può 

la ragion di stato se non malamente accordarsi con le leggi 

le quali hanno per lor fine principalmente il be1 e de' privati. 
Ma se questa apparente rng ion di stato è cosi propria delle 

ree republiche , come potrei. esser dritta regola? es end che 
nelle co e morali e politiche, retta, giu ta significa, e buona, 
indirizzata alla virtù e a ll'onesto, come pe r tutt le Jfora!i ci 

insegna ri s totele. ~1a diranno farsi per dritta regola intendere, 
che drittamen te riguarda il commodo del pr ncipe, conforme 

a quello che dalla buona consultazion e con l 'c. empio de lle 

azioni del inconti nente ne scrisse Ari totele nel sesto de ' 111o-
1'ali a Nicomaco al capo nono, e a quello che ne scri sse Eu
strazio nel commento. Ma in esplicar quel luogo d'Aristotele 
e rifiutar la sposizione di Eustrazio, non mi affa ticarò, avendo 
cosi do tamente e al longa fatto il mio ignor Bonaventura nel 

terzo libro Della nzg-ion di stato e prudenza politica . Quanto 
poi al aenere che p ig liano nella diffinizione, che sia una p ed i a: 
parmi, o che abbi no preso un genere non proprio, che , tolto 
dal grr:co, l'istituzione de' putti sicrnifica; o troppo universale 

per istituzione nel suo governo regio, come usò Senofonte. Ma 
meno ci polrù servir per genere in quella diffinizione, se si ap
pigliaremo al significato di p e d i a i segnatoci da Aristotele nel 
pri ncipio ùc' libri D elle parti degli animali : che è un n bilo in 
quello che impara una scienza, con il quale cono ce se, q uello che 

insegna, ciò facci con buono e at to modo. 
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C APITO LO l 

i propone ed esamina un 'altra opi nione, che cosa sia ragion di stato . 

Altri sono ati che , parencloCYli che le cliffinizioni gia pro
poste fossero tutte manch e ·oli, meglio la ragion d i stato pen
sarono cosi poter i diffin're: esser una contravenzio e di ragion 
ordinaria, per ri petto di publico e maggior bene; e po to 
es er i ra CYion di natura, civile, di guerra, e delle genti, dicono 
non poter i dire farsi alcuna cosa per ragion eli stato, se si 
può mostrare farsi per ragion di ordinaria giustizia: si come 
all'incontro una co<:a si dini esser fatta per ragion di stato, 
q uando non se ne può assegnare altra ragion della gia detta; 
di mani era, che ella è contravenzione di ragion ordinaria per 
risp tto di maggiore e piu universal ragione: e siccome il pri-

ilegio corregge la legge ordinaria in beneficio di alcuno, cosi 
questa in beneficio eli molti. E perché ragion eli stato significa 
r . gion di dominio , dicono questo ignificare certe profonde, in
time e secrete leggi, o privilegi fatti a contemplazione della 
sicurezza di quel la signoria, la quale da Tacito forsi fu detta 
arcana imj;erii. Soggiongono poi, per maggior compimento di 
questa ra (Yion di stato, che, siccome questa corregge alcuna 
delle quattro sopranominate ragioni , cosi da altra e di gran 
lunga piu eminente ragione possa, anzi debba esser corretta , 
che è la rag ion divina, o relig ione: di maniera che a para
g one di lei venga ogni sua forza e autorita abbattuta; doven
dosi, non altrimenti cl e siccome in concor o di ben particolare 
e universale è preposta la ragion dello stato alla civile, cosi in 
concorso di re igione e d ' imperio senza alcun dubbio si deve 
preporre alla ragion di stato il rispetto della relig ione. Ma non 
si accorgono costoro in diverso modo pigliarsi il nome di ra
gione, nelle quattro specie annoverate, da quello della ragion 
di stato: perché in quelle significa quello, che da' latini si 
chiama jus, o legge; ma in questo a ciò non si stringe, tanto 
ptu presso coloro, che la ragion di stato non legano a legge, 
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né al gi usto, volendo che piu presto sia limitazione o deroga· 
zione di legge: le quali ag·oni ancora hanno mnterb lim i ate 

e determinata, co3a che non si trova nella ragion di sta to. D i 
piu pot rebbe facilmente accadere alcuna cosa non compresa 
nelle leggi, intorno alla quale o perando il prencipe per ragion 
di s tato, non apparteni per tale sua operazione al giu to ci
\·il e alcun ri strin imento . L'esempio d i ciò si può apporta re 
dall' asilo da Romolo introdotto per ragion di stato, per ingran
dire la sua citta di Roma , apportato pure da loro , come atto 
che contraviene alla legge civile : perché non . o v e re a qual 
legge si contrafacci<l con que ta azione, se erò non si voles e 
ancora concedere che un prencipe, a sicurando nel suo stato 
un bandito di un altro prcncipe , con cui non ha obligo d' in
feriorita, contravenga alla ragion ordinaria c alle leggi civili: il 
che è falso, come è ch iaro a ciascuno. Olt re che quel la diffi
nizione non è convertibile con il diffinito ; che però nella buona 
diffinizione si ric rea . Perché può un privato (nel qunle però 
non può cadere la ragion d i stato) commettere adulterio con 
la mogl ie del tiranno per aver commodita d 'ucciderlo e liberar 
la patria . Contraviene co tui alla legge e ragion ordinaria , e 
lo fa per rispetto del publico bene; non opera però per ragion 
di s tato, non essendo prencipe o ignor di stato, né facendo lo 
per commessione ciel prencipe. Di piti ne le b uone repub li che 
la ragion di stato non è trapassamento, tra gre sione, o distru 
zione dcii legge: ma bene in te rp retazione, o limitazione; c: e 
bene nelle ree bene spesso , operando per ragion di tato, si 
trasgredisce, anzi si facci contro la legge : basta almen o, che 
il genere to lto in quella diffin izione non conv iene a tutte le 
spezie contenute sotto quel genere, he fa difettosa la diffini
zione, come ci insegnò Aristotele nel sesto della 'lòpica. Anzi 
dell'i tes o luogo par.imente si può cavare que lla diffinizione 
non solo per causa del genere esser difettosa, ma ancora per 
la differ nza che limita il gene~e, che è trasgr .ss ione di legge, 
cioè per rispetto di publ ico bene, essendo che la prude nza civi le 
e sue parti limitano la legge, e a cuna volta le tras ·,Tediscono 
per il beneficio 1 ublico; né sempre, op rancio co i, operano 
per r<~giOn di stato . 
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CA PITO LO V 

O pi nione d 'al tri , che cosa sia rag ion di stato . 

Altri uomini dottis imi, piu al m inu to con iderate le azioni, 
che si dicono per ragion di st to fatte, dopo aver con longhi 
discorsi cercato in che cosa per concetto commune ella consi
sta, e conchiuso che appartenga alla prudenza politica non di -
o-iunta dalla irtu morale; e di piu avendo considerato in ge
nere la prudenza, e pecialmente quella che politica da Ari tot le 
vien d tta, e le sue parti consultat'va, legu mlatrice e giudkiale, 
e deliberato dover. i riporre sot o la consultativa ; e inoltre mo
strato, che proporzione abbi con la legislatrice, e con le legg i 
scritte, e con le al ri parti della prudenza politica; e di piu 
a endo detto non contenersi sotto le legai scritte, ma ben nella 
viva legge che risiede nella mente del prencipe, quasi che esso 
prencipe altro non sia che una ragion di stato animata: conchiu
dono la ragion di stato esser una buona consultazione intorno 
a' magaiori beni del governo politico, non obligata ad altra 
ragione. Spiegano poi le parti di detta diffinizione , dicendo e ser 
posta que ta particella, «buona consultaz ione », come eenere 
pros imo e immediato; e che per buona consultazione dobbiamo 
intender la prudenza consultativa, in quanto contiene il giudizio 
e il decreto : e quest'ultimo in particolare, come principal ope
razione fra que lle d Ila prudenza politica a cui è la ragion di 
stato indirizzata per natura sua, essendo la viva legge, che ri
siede nella mente del prencipe, e riguardando la consultativa 
e l' lez'one dei mezzi, - e sa ragion di stato sani pari mente 
indirizzata a quc to mede imo oag tto . Av\'crtono inoltre, che 
per questa consultativa, che hanno posto per genere, non si 
debba intendere la sola cognizione; ma trapa sare si deve a l
l' azione come ad ultima e principalissima su operaz ione . Dice 
di piu che le due particelle pos te nella diffinizione, cioè ~ in

torno a ' maggiori beni del go\'erno politico» , e «non obligata 
ad altra ragione>>, sono ivi po te per la formai differenza della 
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ragion di ~·tato, dalla quale dipende la sua esse nza . Conciosia
co ~a che queste ue condizioni, cioè l'. ffaticarsi !ci intorno a' 
maggiori beni della republica . cioè alle cose più grandi e im
portanti, e que te o tali in atto, o se ben picciole in apparenza, 
tali però da cagionare g ra ndi av\·enimen i; ed il non es re 
obligato ad altra ragione, cioè o alle leggi scritte o alle con
s etudini e costumi della republica , la formano e costituiscono 
ragion di stato, facendola differente dall'altre parti della pru 
denza politica . E si è detto « in torno a' maggiori beni del rro
verno politico», intendendosi, non che la ragion di stato segna
tamente s i affatichi intorno a tutte le cose grandi della repu
b lica: perciocché in tal guisa ella non sa ebbe al tro che la 
Jegislatrice, o la consultativa in g nemi , alle quali appartiene 
spesse volte di determinare co e g randi ime, nelle quali nondi 
meno non aveni luogo la ragion d i stato; ma che, fra le gra ndi, 
riguardi le piu importanti, e in . omma quelle, ne lla risoluzione 
delle qual i consiste la conservazione e salute della republica, 
onde meritamente fra le cose grandi e importanti si dimandano 
maggiori. ver fmalmente aggiunto, dice, «non obligata ad 
altra ragione», intendendosi, che non sia obligata se non alla 
sua propria e a se mede ima, e ad essa buona consultazione, 
la quale non è altro che ragione e retta e vera ragione. Con
ciosia che il consultare sia d iscorr re, e poi eleggere quello 
che meglio appaia. 

CA PITOLO VI 

Si esamina e rifiuta d elta opinione. 

-:\Ia se vorremo alla bilancia della verita ben bene esam i
nare la predetta diffinizione e le cose dette ne Il' esposizione 
delle parti, troveremo aver ancor ella le sue difficolta . E prima, 
la diffinizione de lle cose deve es er tale, che comprenda tutte 
le cose sotto quel genere diffìnito comprese; la ragion di stat 
è cosa commune a tutti li governi e a tutte le specie di re-



DELLA RAGIO.- DI STATO - I 6r 

pu bl iche: anzi è pur troppo vero, che questo nome nuo o è 
stato ritrovato dagli adulatori de ' prencipi, li qual i per il piu 
non a endo lo scopo •ero del prencipe, cioè l'onesto e il bene 
de' sudditi , ma il proprio intere e e utile, facendo molte cose 
dannose a' popol i, e men che oneste per propria utilita : per 
coprire le malvagie operazioni, hanno ritrovato per iscusa 
nome cosi one to. E benché nelle republiche rette vi sia la 
sua rao-ion di stato buona, la qu ale è veramente quella buona 
consultazione del prenci pe o dominanti buoni per con ervar sé 
e la forma prese nte dell republica : perché però que ta s'ac
corda quasi con la prudenza politica, servando per lo piti le 
leggi ·critte indrizzate al ben del popolo, non si serve molto 
di que ta rag ion di stato, go ernandosi con tal pru enza, e 
avendo tanto a cuore il ben de' sudditi, che non fa bisogno 
molto della ragion di stato; conservandosi la forma della re
publi a , e per la sua bonta , e per l 'amore de' udditi. E questa 
penso io che fo se la causa, perché Aristotele nel quarto, 
quinto e sesto del la Politica fosse co i scarso in descrivere la 
r:!gion di stHto rlP' hnnni n" , P. rosi ropioso ne ll:::t ragi on cii stato 

de' tiranni e altre repub liche ree; oltre le altre cause, che si 
diranno a suo luogo. fa le altre republiche ree, e endo vio
lente e indrizzando le sue azioni al proprio interesse, né ri
guardando il bene de' popoli, e endo da tutte le bande sog
gette a' pericoli e mutazioni, hanno bisogno di maggiori puntelli 
per sostenersi, e di piu mezzi per conservarsi, e di maggiori 
stratagemme e astuzie per difendersi; ed essendo queste cose 
verissime, come ancora essendo rarissime le buone , non puoche 
le difettose e manchevoli, e mol issime le male e corrotte: la 
ragion di stato piu in queste due esercitandosi, né comprenden
dosi queste nel genere della diffinizione descritta , non veggo 
come si possa per buona diffinizione ricevere . Ma che la ragion 
di stato delle manchevoli o cattive non possa comprendersi 
sotto il detto genere è manife to, perché la buona consultazione 
è parte de lla prudenza , né que ta può aver luogo nelle male 
azioni , che tuttavia si esercitano in quelle republiche , o difet
tose o ree. Quanto poi alle due particelle poste come differenze 
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restringenti il genere: la prima , intorno ai maggiori beni del 
go e no, mi pare troppo universale; essendo molti i beni grandi 
e maCYgiori del governo, circa li quali non vi occorre la ragion 
di stato , tali essendo le leggi scritte, che con que lla non hanno 
che fare . ~ é Yale lo spiegare che , per maggiori, si debbano 
intend ere tra le grand i le maggiori: si perché le legg i scritte 
sono quelle, che piu conservano la buona republica, che hanno 
per princi pale scopo il ben dc' popoli, al quale le leggi sono 
indrizzate; oltre che le parole delle diffinizioni devono esser 
ch iare, non ambigue, e maggiormente quelle che sono pos te 
per la differenza , se bene deve ristringere il genere. L'altra poi, 
cioè che non sia obligata ad altra ragione , ancora piu oscura 
mi pare e ambigua; e perciò vien dall'autore spiegata, che 
non sia obligata se non alla sua propria, e a se medesima, e 
ad essa buona consultazione: la quale non è altro, che ragione, 
e retta e vera ragione . Imperciocché le diffinizioni de ono esser 
chiare, e la differenza chia rissima: cosa che in questa particella 
non si trova, perché il di re, la ragion di stato non esser obli
gata ad altra rag ione, ciascuno potrei pensare esser sopra la 
ragion divina e di natura. E se bene si spiega, che dependendo 
dalla vera prudenza consultativa, non potrei deliberare cosa, che 
sia contro la legge di Dio e di natura; è però vero, che è pa
rola ambigua , che non si ammette nella diffinizione. Oltre che, 
la ragion di stato delle ree, non dependendo dalla era pru
denza, ma essendo una certa avvedutezza, la quale co n le ree 
ha que lla proporzione che la prudenza ha con le buone, non 
potrei ammettere quella interpretazione né quella scusa. Essendo 
du nque questa diffinizione per sé imperfetta , non accomodan
dosi a tutte le ragioni di stato, e il genere troppo ristretto, e 
le differenze ambigue, oscure , né bene specificanti il genere, 
non si dovera per buona ricevere. 
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C APITOL II 

S i racconta e esamina un'alt ra opinione intorno alla d iffinizione 
della ra O' ion di stato . 

Altri ho v isto, che componendo volumi con titolo di ragion 
di stato, pochis ·me cose d i quel la proponendo, nel p rincipio 
d Ila natura di tal cosa discorre do , in due parole e ne sono 
spacciati: dicendo , che stato è un dominio fermo sopra i po
poli, e ragion di stato notizia de' mezzi atti a fondare , conser
vare, e ampliare un dominio cosi fatto. Esser tuttavia d'avver
tire, (se bene, a solutarnente parlando, ella si stende alle tre 
parti sopra poste), che nondim eno piu strettamente abbraccia 
la conservazione che l'al tre, e dell'altre piu l'ampliazione che 
la fondazione; conchiudendo finalmente, ancor che tutto ciò , 

he si fa per le suddette cagi ni , si dica far i per ragion di 
stato, che nondimeno ciò si dice piu di quelle cose, che non 
si possino ridurre a rag ione ordinaria e commune . Questa dif
fìni7irHlP tiiNmo nltri n:Hir moltP tiiffìrnlt:l: P nrim~ nPrrhP. l::~ 
-- - -------- -·--- --- ---- ' ----- .L .&. 

buona diffinizione deve convertirsi col definito, e niente piu o 
meno abbracciare della sua natura; ma la diffinizione proposta 
è tanto generale, che in luogo di diffinir la specie, abbraccia 
ancora il genere: conciosia che non meno convenga alla pru· 
denza Jegislatrice e alla facolta civile , o prudenza politica, che 
a questa ragion di stato. Imperciocché chi è colui che sia per 
negare, che la prudenza politica non sia una notizia dei mezzi 
atti a fondare, conservare e amplia re lo stato, o dominio o 
r epublica che dir vogl iamo? o che alla legislatrice il medesimo 
non convenga ? Posciaché ufficio del legislatore è considerar 
molto bene la natura di quella republica, di quel popolo , e di 
quel dominio a cui da le leggi; e quelle formare in maniera, 
che riguardino al buon fondam ento, conservazione, e anche, 
secondo il bi ogno, all'ampliazione sua . E nondimeno non cre
derò che vi sia a lcuno che dica, che quella, che oggi chiamano 
ragion di stato, sia il medesimo che la Jegislatrice o politica 
prudenza : e tanto meno gli autori di questa opinione potranno 
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affermarlo della legislatrice, quanto che ess i vogliono la ra ·1on 
i stato aver part'cola mer.te luogo ·n LJUe!lt: cose che non si 

possono ridurre a ragion ordi aria e commune, il che tanto è 

a dire alla legge, che è il proprio ogo-etto della legisiatrice . \é 
però è vero que t'ultimo, che ago· iungono per maggior dichi a 
razione della natura della ragion di stato, cioè , che si dica di 
quelle cose in particolare, che non si possono ridurre a ragio n 
ordinaria o commune: perché nella buona ragion di stat molte 
cose si fan no , che non sono contra o fuo ri delle legg i; e d i 
piu quella aggiunta non la distingue dall 'equita: per la quale 
molte cose si fanno, che non si possono, anzi non si debbor o 
ridurre alla legge e alla ragione ordi naria o commune. Oltre 
di che, chi ben considererei molte cose fatte per ragion di sta o 
nelli buoni domini, conoscerci che molte cose si fanno in tal 
modo, che si potrebbono ridurre a ragion ordinaria e com
mune; ma non essere state in quelle comprese: o per l'infinita 
dell e cose che ponno occorre re, o per le grandi vari ta del
l' istesse cose , o circostanze mutate o limitate o ampliate. Ag
giungerò finalmente, questa diffinizione della ragion di stato, 
che si ha presa per genere la notizia, aversi preso genere troppo 
universale, male limitato dalle differenze, e piu presto che con
viene alla scienza, che insegna quei mezzi, che all 'abito di 
quella acquistato e per lo quale si opera, da quel primo di
stinto, che pure è un abito de !l'intelletto per lo quale e sap
piamo e operiamo per quei tali mezzi, che ci conservano lo 
stato e la sua forma, che si ha eletta, di dominio; che è quello, 
che ci siamo messi a cerc:::.re, che cosa sia. 

CA PITO LO VIII 

Che cosa sia ragion di slato, secondo il nostro parere. 

Ben ci insegnò Aristotele dalle operazioni conoscersi la na
tu ra delle cose . Vediamo adunque che cosa sia operar per ra
gron di stato . Questo parmi non altro significare, che operare 
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conforme all'essenza o forma d i que lo stato, che l'uo o 1 

ha propo to di conservare o formare. l\Ia perché le forme de' 
domini sono •ari , e alcune buone e alcune male, e quelle 
a ncora tr di loro sono \'arie, e differenti, com ancora le ree : 
i mezzi d'introdurre o con ervar le buone e le ma e no n pos
s on esser i me esimi, né simil i; anzi li mezzi di conserva r le 
buone republiche, essendo e e d i natura diversa tra d i loro , 
saran no ancora d i ersi , come ancora i mezzi delle ree . Cosi 
vediamo che g li ateniesi pe r mantenimento del! democrazi 
in entarono l'ostracismo . T arqu inio Superbo, mentre, lasciato 
di communicare i publici negozi col senato, come era il solito 
degl i altri re , si mise a go ernare i suoi popo i con pro ri 
consigli, s' incaminò al la tirannide. Cosi Ottavio finite le guerre 
civi li, di armato il popolo, e a llettatolo coli 'abondanza e con 
i o-iuochi teatrali alla commodità e ozio, fondò quella tirannid , 
p re tolerabile , finché da Tiberio con la leg e del la maesta 
praticata con interp retazioni troppo sottili e cautelose e a ltri modi 
pieni di sceleratezze fu compiuta. Il Turco, che nell'ingresso 
del suo dom inare uccida i suoi fratelli e nipoti; che nel suo do
minio non ammett nobil ta o feudatari; che tutta la sua po
tenza appoggi al numero e valore de' suoi schiavi, non è altro 
che usar la ropria ragion di stato: cioè che la forma del suo 
dominare richiede tali mezzi per conservarsi. Che alcuni, aspi
rando a farsi tiranni, si siano fatti capi della plebe, con titolo 
di ole rla liberare dall'oppressione de' nobili, ciò si fa per ra
<Y ion di stato. Tutti questi mezzi in tutto tra loro differenti, 
camina ndo tu tti ad un fin e , che è o d ' introdurre, o di con
se are quella particolar fo rma di republ"ca , la quale i è pro
posta per iscopo, dimosc rano che la ragion di st to tutta sia 
posta nel conoscere q uei mezzi, e nel valerse ne, li qual i sian 
atti per istituire o per conservare il regno o dom inio, sia egli 
o buono o cattivo. I fi ni aùu nq ue di tutte le ragioni di stato 
sono li medesimi, che so o il conservare quel la forma d i re
p ubl ica nella quale sono po ti; ma i mezzi ono di 1ersi: per
ché secondo che la forma della republi a è buo ua o rea, i 
11ezzi sono o buoni o mali; sempre buoni ranno rispetto a l 
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fine al quale servono , cioè opportuni e atti a conservare 

quella forma di dominio, c insic:nc i l com in~nte: ma servendo 

a conser rar il 1ale, saranno ma i semplicemente; e perfetta

mente solo saranno huoni q uelli, che servono a' buoni pren

c ipi e buone forme di re ubliche: c questo fa che non cosi 

facilmente si possa diffinire la ragion d i sta to . 

Ma CJ uello che a >porta in ciò maggior diffico t a, è il ritrovare 
il genere. Gia universalme nte abbiamo stabilito esser un abito 
dell'intelletto; ma qual si sia, e se i po ~a trO\·are un genere 

c mm une al le buone c alle ree , q uesto è quello che apporta d if
fìcoluL Perché le cose, che si possono diffinire, devono a ere 

un genere com une, so tto il quale si comprendano tutte le cose 
sotto di quello contenute; m a qual gen re potra si trovare nelle 

ragioni di stato, h e sia comune alle buone e c:1lle male? Qui non 

ha dubbio, che nel! buone la rag ion t.li stato non è altro che la 
pr udenza, che onsulta e delibera intorno a que' mezzi e modi, 

con li quali possiamo o fondare o conserva re noi in quello 

stato e forma di dominio , nel quale siamo po ti. E nelle male, 
qunl diremo s ia il genere, e sotto quale abito lo ridurremo? 
non so to la pru enza, perch'ella è sempre congiunta coll'one 

sto e olia vinu, e in con. equenza sempre s i mostra con faccia 
onesta e pia; e questo a l ro abi o, che ~erve alle ree in ritro

va r que~ ti mezzi , che per lo più sono mali, se bene opportuni 

c atti ad ottener il fine, è pieno d'inganni, e con s mbiante 
di utilita ci si mostra con apparenza malvagia ed mpia .• dun

que o non si potrei di ffinire con perfetta diffiniz ione, o con se
parata diffinizione e le buone e le ree spiegheremo. lVIa m .,.glio 
sani che proposto e dis h iar to il genere della ragion di s tato 

r "a, si vegga se possiamo e l'una e l'altra sotto una d iffini

zione con pren ere, ancor che con q ualche difetto. L'abiL 
d unque, che serve é Ile ree, sani una taìe avvedutezza acqui
stata, e per na ura, e per longa sperienza, e per lettura d' istoric 
c n gli e empi e de' libri politici, la quale con essi loro ha 
quella proporzione , che lrt prudenza ha con le l'uone . Ma, 
cùme n olto bene osservò il signor Loduvico Zuccolo n eìle ue 
dotlis_ime cunside t azioni politiche, si come quella oca ombra 
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di giustizia che è t ra cor a ri e altri !adroni, pur uole ancor 
nominarsi giustizia: forsi anco non sarebbe disdicevole chiamar 
prudenza la ragion di tato del tiranno e de' poch i potenti, per 
la somiglianza che ten ono con quella prudenza, la quale è 
nelle buone republ iche della forma introduttrice e conser a rice; 

che cosi ve rrebbesi a diffinire per un enere piu pro simo, e 
più proprio. 

Sani dunque la ragion di tato un abito del! ' inte lletto pra
tico, detto prudenza o av edutezza, per lo quale gli uomini 
dopo la consultazione deliberano circa i mezzi e modi, con 
li quali possano introdurre o conser are quella forma di do
minio, nella quale sono posti. Veggo però esser almeno questa 
di ffi nizione in quella parte ripresa, nella quale pongo la ragion 
di stato a ncora nella fondazione o introd uzione: perché si 
come ad ogni artefice è necessario, che sia apparecchiata la 
m ateria conveniente, into rno a cui si affatica; cosi o endosi 
e~ercitare la ragion di stato, è necessario che siano gia in es

s re e lo stato e il prencipe come propria materia da lei pre-
suoosta. in cui si fPrn1::. P i!!tor~o 2 c!..!i s'~ff~t icc.: rr.u ch.I fcuda 

uno stato, non si può di re a solutamente che lo possieda. Mi 
riprenderanno forsi di più, che abbia tralasciato l' a mpliazione, 
che però presso d'alcuni ha bisogno della ragion di stato, e 
questa a quella ancora pare indrizzata. Ma se bene considera
r mo le cose, conosceremo cotali esser in grave errore; perché 
quantunque non possa la ragion di stato porsi in uso, quando 
manchi o l 'operante o lo stato, intorno l quale egli faccia le 
sue operazioni: può nondimeno, per esem pio , la ragion di stato 
reg ia por i in opera, prima che altro sia re, o che sia in es
sere il re no; e cosi la tirannica, e tutte le altre. Perché Dio
ni io, Pis i trato e Cesare, innanzi che in troduce sero le tiran
nid i in Siracusa in Atene in Roma, s i valsero di quei mezzi 
e di quei mocli di ragion tira nnica, che gli potevano sublimare 
ali' imperio della patria . L 'accrescimento poi del dominio non 
p re che troppo bene si accomodi con la ragion di stato: 
perché essendo questa principalmente indrizzata alla conserva

zione d ella forma del dominio, non si potni. se non impropria-
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mente dire acc rescer la forma: e se pure in qualche parte p re 
he ntn ancora neil'ampliaz·o c:, v nuu i UISti, parmi po-

t~rsi dire, che tal" acqui ti e tali modi Lli acquistare c ampl iare 
iano li medesimi mezzi, che servono alla fondazione . 1a perché 

il fonda re nuovi regni, tiranniLli o domini occorre di raro, e 
conservar sé e la forma del suo domini è cosa ordinaria, 
perciò da tutti sani sempre conces o, la ragion di tato prin
cipalmente impi gar i ne lla conservazione; e , per co nservazione 
della forma del domi io, non intendo solo lo stato o dominio, 
ma ancora insieme il dominante, come poco da basso mo
!'> treremo . 

C APITOLO IX 

Quante siano le peci e della ragion dì stato. 

Ancora eh uno sia principalmente il fine ella ragion di 
::,tato, il conservare al dominante lo stato e domi n io che e so 
possiede, in q uella forma che si ha eletto, o nella qual e è 

.~os to; il che contiene non solo la conservazione del dominio, 
11 a ancora del domina nte : i mezzi però, che a queste due cose 
ci conducono, sono diversi, e spesse volte contrari, e gl i abiti 
che ci somministrano qu<:::i mezzi sono mol o di1Teren ti . Concio
si aco a che , essendo le forme delle republiche alcune buone 
altre ree , non si potra mai dire nell'una e l' altra caminarsi per 
la medesima strada, usarsi i medesimi mezzi, e ave r per g uid a 
un medesimo conduttore. E per lasciar da cantO le arie specie 
di rep ubliche in egnate da Platone e nel libro delle Leggi c 
• cl libro delle Republiche e in quello del R e,o'lw , e quelle che 
1 d sesto li bro delle ue I storie ci lasciò scritto Po!tbio; a ppi
bliandoci a que lle che insegnò il vero maestro di coloro che 
::.~ nno, e nelle 1llorali a suo figlio 'o icomaco e nella Politica: 
dm::moch'egli ènec s ario che'l ero erno sia in po esta d' un 
solo, o di pochi, o di molti; e che quando uno, o pochi, o 
mol ti go ·emano riguardando l ben Yiverc e al publico bene, 
questi sono governi retti . Ma quau o governano a commodo 
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e utilita ropna, cioè o di uno, o di pochi , o di mol ti, que ti 
sono govern i non retti, e diversi da quelli che sono retti e 
buoni; laonde ose tre pecie o generi di republica retta: chia
ro ndo il governo d ' un solo, che governa a beneficio univer-
ale, regno; il governo de' pochi ot imati, republica d'ottimati, 

o perché quelli che governano sono o tim i, o perché go ·ernano 
ri guardando a che è ottimo per la citta; e quando il governo 
è in mano delia moltitudine, che l' indrizza al ben publ ico, 
questa orte di stato ch iamò republica, dando a questa specie 
il nome del genere, che è commune a tutte le sorti di go erno . 
Pose anche parimente tre sorti di go erno non rette, e dege
ne ranti dalle rette: la tirannide, che è principato d 'uno, c e 
governa a sua propria utilita; lo tato di pochi, ch e governano 
ad util it::'t de' ricchi e potenti, che chiamò oligarchia; il governo 
d el popolo, che r iguarda al bene e commodo de' poveri. Questi 
generi , o pecie, di republica consid rò poi Ari totele potersi 
formare in mol~e e di erse maniere , si che ciascuna delle sei 
specie in piti specie specialissime divise e distinse; delle quali 
or::. nnn nP f::t r~mn men7i0n~ . h~.stR!!dod !e n!u !.!!!t'!ers2!i per 
potere a ciascuna di loro addattare la sua propria ragion di 
stato: essendo diversi simi li mezzi con li quali si conservano 
le buone republiche da quei delle ree: anzi non essendo mede
simi i mezzi, con il quale il re buono con erva il suo regno, 
con quelli deg li ottimati; e qu l li delle buone republiche es
sendo diversi da quei de' due primi. Cosi sappiamo altri mezz1 
u ar il tiranno per con er ar ~é e il suo dominio, da quelli 
dell 'oligarchia c della republica popolare . Anzi di piu osser
viamo in ciascuna delle sei specie di republ iche esser g ran di
versita di ragion di stato, e usarsi diversi mezzi avendosi r i
guardo a d iversita di cose : come s si ha riguardo alla per ona 
del dominante, o alla con ervazione del dominio; e in questo 
ancora si procede diversamente, se si considerano i pericoli 
interni, o gli esterni: e degli in terni a ncora al tri mente procede 
il re pe r conservar sé e il regno dalle insid ie , che potrebbero 
e se rgli tese, o da' potenti nella republica o da la plebe: altri
mente o- li ottimati proced no , procurando che alcun potente 
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non sopravanzi per farsi re o tiranno, e mutar la forma della 
republica e delia plebe . Cosi la era rep ubli ca u a altri meu · 
per non esser sopra fatta dai piu potenti, e dalla g randezza di 
un magnate . Il che molto piu si osserva dal tiranno per la 
m al a contentezza che hanno di lui i popoli : aprendo li occh i, 
e con wtri mezzi procurando che o i buoni o i pi u potenti 
non gl i levino il domin io, mutando la fo rma della sua repu
blica e levandolo dal mondo . Il medesimo fanno i pochi po
tenti. guardandosi dai piu buoni o dal la potenza o virtu di 
alcuno . Cosi osservano i plebei dominanti, guardando i dalla 
potenza o eccellenza di alcuni , o dal valore e gran virtu di uno, 
che non gli levi tal governo malo. 
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LIBRO ECO DO 

DE LLA RAGIO ~ DI STATO REGlA 

Proemio. 
~ap. r - Eccellenza cl la ragion di stato regia . Diversita, e os cbe in 

quelle si hann a con iderare. 
Cap. II- L 'innocenza della vita essere la principale d ifesa de\1 vita del 

prencipe. 
ap. III - Della vita de l prencipe; [esempi di Augusto]. 

Cap. IV- Che ancora al re è necessaria la uardia al suo corpo, d'uo
mini armati. 

Cap. V- ual debba essere la guardia del re, o di cittadini o cii fore
stieri. 

ap. VI- Che deve il re guarda rsi dall'insidie che si fanno alla pers na 
ua per mezzo de' veneni. 

Ca~J . "\t i I- Fc1 fu~~u veJ iLuìi ùeli' iu~iùie t: t:uugiure es ~ re speàienre 
al re auche de lle spie e accusatori; e ome con quelli s i debba go
vernare. 

ap. VIII- Della ragion di stato regia per conservare la forma del suo 
dominio. 

Cap. I X - Quello che ne scrisse Aristot e della rag ion d i stato regia, e 
perché in quella fosse cosi parco. 

C APITO LO X 

La pi ta e religione esser il primo fond ame!lto del dominio regio 
e della sua rag10n di stato : ma non finta nè ~imulata. 

Se il secretar io fiorentino, quando disse che la religione 
doveva servir al prencipe solamente per mantello, acciò il po
pob ccio creda che in lui regni la pieta e l 'amor timor di 
ct·o : ma però poco impo rtare, che cosa intri11secamente eg li 
creda , - si fosse oltato col g iudizio a considerare le incarno
di ta g randi e i danni che a prencipi apporta l' interno disprezzo 
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del! religione, son certo che incontanen e ave rebbe cangiato 

p~nsiero. Conciosiacosa c he, Jo ·e non vive il r ispetto del CLllto 

divino e delia relig ione, ia per conseCJuenza mor o il ti more 

del v~cc~re; dove more il timore, na ·ce l 'audacia; e dove nasce 

l ' aud< eia sorge il vizio, il quale on la forza del suo valore 

sncrv , per co i dire, a poco a poco g li a imi , e gli spoglia 

l 'ogni vir u, e v'introd uce e felonia e prontezza ad ogni scc 

leraggine e a qual s i voglia t radimento : per la q u l cosa co n

dcn r ire, che in una adunanza d'uomini scel erati e vizio. i, 

qual a vi va forza è necessar io che sia un prenci pe senza la 

\ ' '"ra r ligione, si trovi una perpetua con fus ione per la v rieta 

d e ' oleri, un continuo timo re. E se il mede imo , siccome ne l 

formare il suo prencipe to l e di peso tutte le sue mas ime da 

ristotele ne l quinto d ella Politica, dove ci ra ppresenta a l vivo 

il ti ra nno e c' in;,egna i mezzi, coll i quali si con r ·a il suo 

stato: cosi avesse ben cons i er to que lo, che il m edesimo seri se 
della r li ione e sua necessita nel croverno politico ed e ccel

le nza, mai averebbe detto la religione dover servire e accomo

darsi a l governo pol it ico , e non per il co trario . E ·Ecnd o c he 

ne l s . t d ' Jforali a 1Vicomaco al capo t rcdicesi o ice ma

nifestamente, che la facolta politica e la prud enz civile devono 

commandare nell citta, e n o n alla re ligione, ma per cagion e 

servizio di le i. Anzi nel etti 10 d ella Politica, al capo ottavo, 

annove ran o le parti della ittà, disse d !la relig ione e d el sa

Cddozio : QuilllaJ sed cunclis pracfercmiaJ n:rum divinant'll 
i'JrocllrafioJ quod sacu·dotita-L m>minatar. Per la qual cosa ac· 

conci mente han no ritto a cuni, trattando pure m~ tet ic po i
tic'le, che le azi•)ni del prencipe, che sogli0no partorire e Im

prim n~ nella men e degli uonlin i un'efficace opinione, che 

egli non solo sin capace della p esente fortuna che tie e, ma 

che ci re:ta anr· e luogo per qual si vogli.1 accresci •nent che 

potes:er apportar i te pie l'ace' sior i, so o quElle, che hanno 

forza ùi arlo conoscere reli ~ioso nelle cose divine e prudente 

nelle umRne. E eh_ l'opinione di religioso im _orta tanto, che, 

quando ucl'a è tabilita, p3re, c con o ta ragione, c.1e t ·tt 

le altr..... ir u deb no egtme di nec ::dt ·. E che l religio n 
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empie di reverenza i popo i· g i assicura da governo \·iolen o · 
e sta sempre alla guardia di quella porta, donde ·ogliono en· 
tr re gli inconvenienti più pericolo i agl'imperi e piu dannos i 
a' prencipi : li qual i sono sempre poco lontani da qualche ro· 
vina, t tte le volte che la religione in es i non sia ~ rma . Di 
manier che non dobbiam o meravigl'arci se Ari tote e, nel luogo 
sopra posto, pone es a rel'gione come fondamento e g ida, per 
regola e scopo della facolta civile e della prudenza. E perciò 
nel fi ne de' llf agni ~forali fece la prudenza ci vile camerie a 
maggiore della sapienza e rel igione. a veniamo aali esempi. 
Romol per ista ilir il suo nuo o regno non comi nciò gl i dalla 
rel igione , come scrive Li io nel libro primo? Seri e Plutarco 
degli uomini illustri al capo secon o, che _ urna Pompilio non 
con altro piu comodo mezzo fece piacevole e quieto il fiero a imo 
de ' romani i que ' principi, che con la religione: e che cosi 
formò e confe rmò il suo regno, che mentre visse non gli fu 
mo a alcuna guerr , o forastiera o civi le . Il sa io con igliere 
di Augusto non altro piu ricordava ad Augu to che il culto 

rasse ne ' popoli la religione . E questo, si perché è ben raa ion 
di gratitudine adorar e venerar quello, che a si sublime stato 
l 'ha portato ; i per ragion di stato, perché conoscendo ogni 
uno quanto sia reli ioso, e sussequentemente amato da Iddio, 
gli invidiosi o i sidiatori on cosi facilmente ardiranno d'in
traprend re cosa contro lui o il suo stato, dubitando che per 
la sua pieta Dio lo proteggcreb e . Troppo lungo sarei, se vo
lessi con essempi provare, quante volte si è vi to da Dio esser 
miracolosamente stati difes i e liberati da manifesti::.simi pericoli 
i prencipi pii e ardenti nell ' nmor di Di e zela nti della rcl i· 
o·io ne; e in quanti pericoli e de la vita e di perder lo stato , e 
nella total ro 'Ìna iano stat i i disprezzatori di Dio, della reli
gione, e rlelle cose ecclesia tiche : e tanto piu ~arei in ciò so -

erch io, aven o ci · compitamente adempilo nel primo libro 
degli Aforismi Politici al capo quinto il signor Gioanni Chokier. 
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C AP ITOLO XI 

Quan to sia pt::ricoloso ad un prencipe il patire , 
o che s'introduca nuo\'a rel i,fio ne , o che più d una s i permetta. 

on ba dubbio, se con la memoria \ oo-liamo ri correre le 
cose passate, che coll' al terazione e con la mutazione della re
ligione, non si siano al terati conseq uentemenk e mutati i go 
verni. Perciocché la reli gione è l' sse, al quale necessariamente 
deve appogo-iarsi, se non vuole rovinare ogni stato, e ogn i 
regno: il quale tanto si conJerva, per parer di Pluta rco 1 el 
paral lelo di Teseo e Romolo, se non vi si fa nulla che n on 
convenga farsi , quanto se vi si fanno tutte le cose conveni nti. 
E quindi è che i romani , secondo che al lib1 o primo racconta 
Valeria Massimo, allora che furono trovate que lle due arche, 
nell'una delle quali mo trava l'epi taffio scritto di fu ri che fosse 
stato il corpo di Numa Pom pilio , e nell'altra rauo riposti sette 
libri romani appartenenti all'ufficio de ' pontefici, c altrettanti 
g reci della discipl ina della sapienza; serbarono i romani, e i 
greci, perché stimavano che riguarda sero in qual che parte a llo 
scioglimento della religione, fu rono ài autorita del senato alla 
presenza del popo lo dati al fuoco: perciocché non vollero, come 
scrive il medesimo, quei savi uo mini che si conservasse cosa 
nella loro citta che avesse potuto ritrarre gl i animi da qu el 
culto, che da relio-iosa per. ona ·i de\·e agl i dèi. Anzi in quelle 
cose ancora, nell e quali o e\·ano che specialment risplendesse 
il decoro della somma maesta, mo trarono di stimar tutti gl i 
altri interessi inferiori ai la religion . Claudio, essen o e imp -
ratore e censore, non riprc:se egli la negligenza de' mi nist ri d ' 
suoi tempi, che tanto fossero stati negligenti ne l fatto ella re
ligione, avendo permesse forastiere religioni e nuo\'i riti nella 
citta? Onde Tiberio, che pure abbiam o dimostrato ess re stato 
tiranno, \'ede ndo in quanto pericolo potesse metter lo stato l 'in
trodurre in esso nuo\'a religione , raffr nò, come scri sse Tacito 
nel libro secondo degl i Annali e \'Ctoni o , le ceremonie e i 
riti degli egizi e de' giudei; costretti tutti coloro, che erano 
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imm ersi in tal superstizione , ad abbrucia re insieme con ogni 
stromento le vesti relirriose che solevano portare: a\·cndo rile

ato i giovani degli ebrei sotto specie di sacramento nella ar
degna e in .alt re provincie, do e l'aria era a offeri rsi grave e 

erniziosa; e gli altri della mede ima gente, o che segui tavan o 
i m ed esi mi costumi, cacciati dalla ci tta sotto pena di perpetuo 
esilio, e non avessero obedito . Cosi fece crone contra cri -
tian i· e a l tempo della republica, nel 327 di Roma , e do o 

piu di dugent'anni, dopo e sere gia Annibale in Italia, e nel 
56 quando sotto pretesto di religione fu scoperto che i com· 
mette ano tante celeratezze , e on eggi e pene straord inari e 
furon ro ibite tutte le religioni e ri ti nuo i e forastier i; a -
gion ta ancor la causa: perché ni suna cosa è piu atta a ci rre 
la religione, che dove riti di straniera reliaione sono rice u i. 
E perciò nelle leggi delle dodeci tavole fu ietato aver dèi e
parati o nuO\ i o foras ieri, se per publico consiglio non assero 
s tati ri cevuti, come scrive Cicerone nel econdo Delle leggi . 
E perciò Mecenate in quel savio ragi namento , ne l qu ale con
ser; !! ~ .11-~t;~sto come si debba governare nel suo imperio, scritto 
da Dione al libro Lll, quando viene a parla re degli dèi, co i 
fave lla: « I dèi , Augu to, sempre e in ogni luogo in tal gui a 
adorerai, qual' è della nostra patr ia il costume, e in tal maniera 
li farai dag li al tri adorare. Gli autori di forastiere reli o-ioni ca
stiga severamente , si per conto delli dèi - li quali se alcuno 
d i prezza, qua l cosa umana non disprezzerei egli? - e si perché 
coloro, li quali nuove deita introducono, molti spingono a ser
virsi di straniere leggi: ondé nascono congiure, radunanze, e 
conci! i a boli , cose che non si confanno punto col principato di 
un solo». Perciò Driope ateniese fece una legge, per la quale 
dava la pena ella vita, a cui nella religione avesse introdotto 
nuovi ri ti; e rr) i istessi ateniesi condannarono a morte Socrate, 
perché pare a che vol esse introdurre n uo\ a re ligione . Il che 
presso hinesi sappiamo sser in u o, dove per leo-ge è stabi
li to, che in quel regno non vi s ia int rodotta altra religione che 
la solita, senza il consenso del re e suo consiglio, e chi altri
menti fa, ia punito nella vita . 
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Ia pere h~ •ado io r icercando ne Il 'antichi ta es empi? A' 
rempi no~tri pur rro ppo l'abbiamo Yi. to e pro •ato . La Fiandra 
C'P lo mo tra, dove pe r cau a di mutazione di religione la 
p ili longa guerra, che al mondo sia stata, pur ancora s ' incru
deli ce, e clov buona parte di quella provi nci a ribellat dal 
suo natu ra! sicrnore, si ha piantata in s ignoria s pa rata ; sap
pialo dire la Fra eia, ne lla quale, dopo introdotti i nuov i 
errori di Calvino, tante turbolenze , e cosi sa nguinose g uerre 
si sono viste. Che non si è visto di mutazione d i stato, e di 
~edizioni e ri bel lioni in Alemagna, Austria, Polonia, Ungaria, 
Boemia, Svezi , e altre provincie ? cl ogn i no vita adunqu e 
nell a re ligione bisogna che il prencipe quanto prima facci re
siste nza , e che ancor l 'auto re o castighi o bandi ca . Né è 

·ero quel lo , che questi novatori gridano, dover esser libera 
la coscienza; e la fede dover esser persuasa, non commandata, 
né sforzata. Perché questo è vero ne ' popoli infedeli , che no n 
devon esser sforzati a battezzarsi , ma al trimen ti i ha da 
pro edere con quell i, che con noi g ia sotto un a medesima 
rel igione si ono congiun ti. Benissimo a questo propo ito san
t' Agostino contra PdiLiano nel li bro secondo al capo LXXXII. 
Alla fed e è ,·ero che nissuno deve esser fo rzato, ma tutto si 
deve ri me ttere al! severiui o m is ricordia di D io, che con 
suoi flagell i suoi vince re la loro ostinazione . È forsi vero, 
che perché i buoni costumi con il nostro libero arbit rio si eleg
gono, i m:1li costumi ed i viz i non • i debbano castigare con 
la severita Jel a egge ? Ma però la d isciplina del castiga r il 
vivere vizioso pare esser fu ori di tempo se non sara ito ava nti 
l sprezzo del ben vivere. Pertanto, se si sono fa te legg i cont ra 
Yoi eret ici, per quelle voi non sete sforzati a far bene; 1a ben 
vietato il far male. Il che osservarono gli etnici stessi, li quali 
tanto fecero capitale della loro religione, ancor che fai a, che 
a forza d 'arme se la 1 itennero sincera : a nzi severamente ca
sti,..,avano i ritrovatori e introd uttori di nuovi d èi e nuovi riti 
d Pila religione . I l Turco, che però signoreggia despoticamente, 
ne' paesi de' cristiani acqui. ta ti da lui non forza alcuno ~ mutar 
reliO'ione, o lasciar la fede cristian:1 gia impre. a negl i animi 
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de' suddi l: ma, per la regola gia seri ta di ragion di stato, non 
uole che si innovi cosa alcuna nella r ligion cristiana; e non 

solo con l ggi au tere proibisce introàursi re ie, o di Lutero 
o di Ca vino o altro; ma né anco vuole, che levato il sci ma 
greco, s' intro uca universalmente la fede e riti della fede cat
tolica romana. Anzi il permettere che s'innovi o che si alteri 
negli s tati la religione, è cosa non solamente pernicio a a' pren
cip" che legittimam nte go emano, ma può mandar in rovin 
eziandio gl'i stessi tiranni. E perci · m i pare che po siamo ormai 
conchiudere, che 'l tiranno, benché nel cuor suo non riteng 

estigio alcuno né di rel igione, né di pieta, anzi sia, come io 
credo, atei ta; dee nondimeno per buon ragion di governo 
procurare, che nello stato i suoi popoli abbraccino, e ri tenghino 
tutti , il medesimo culto, e la medesima religione. 

C APITOLO XII 

Il bu n prencipe per niuna ca us de e romper la fede data, 
ma sempre attender alle cose concertate e promesse. 

Fu limata cosa tanto odiosa appo i persiani, e tanto indegna 
n n di un rencipe solamente, ma di eia cun altro uomo ancor 
pri ato il mancar i fede, o m ntire, che niun pec to appo 
loro fu piu severamente punito, o men compatito e scusato, della 
bugi e del mancare delle cose promes e, come scrive Seno
fon te nel terzo de il' .Istituzione di Ciro . E certo con gran ra
gione, perché parmi non trovarsi uomo cosi ignorante, che non 
cono ca e veda, la f, de esser il princi.)al stromento con il quale 
gli im peri s i tabi li cono, e si rendono im mutabi li; che è la 
ba e della ragion di tato. J mperciocché per mtzzo di quella si 
stabiliscono le compagnie degli uomini, i commerli da lei ono 
introdotti, i popol i tr, lo ro in amicizia si congiungono, e final
mente senz quella niuno mai i potra a ran co ·e incaminare. 
Pertan to Isocrate ammae::;trando il suo Nicocle, ùi que ·to prin
cipalmente l'avYiso, che procura&se con ogm diligenza che 
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alle ue parole pit.i si desse fede che a' giuramenti degli altri, 
perché s enc a tutti conviene uvar a fede data , a' prcnci · i 
però e nelle cose publiche molto pit.i; c: sendoché, come ci in
segnò Cicerone nel terzo D egli uffici, <-< nissuna cosa pit.i con-

t..:rva la republi ca che la fede, in maniera, che ancora agl i 
ini mi ci si deve servare ». Se con ideriamo le condizioni del 
p;:encipe, quale è quella cosa che meno gli convenga, che la 
fraude e l'inganno, e che i pensieri suoi non all'umana utilità, 
ma al proprio interesse siano volti? Ben dis e Agesilao presso 
Senofont , che alla gra ndezza di un re non conviene l 'astuzia, 

l'inganno, ma la sincerita, e l'eccellenza d i bontà. E questo 
a ·anti di lui ci insegnò Salomone al diciassettesimo de' Pro<-·erbi 
quando disse: JVon decet prùzcipem labrum me?diens; perché , 
come disse Tertulliano nel secondo contro Jlarcione, è cosa da 
uomo cattivo tesser inganni, perché ciò i può fare senza di
struggere la verita, essendo che la bugia sempre o inganna, o 
nuoce . Se io voles i qui con essempi, e tolti da' romani e dalle 
azioni d'altri prencipi e antichi e moderni, ciò dimostra re, 
dubiterei di passar i termini, che in qu sto libro mi sono pre
fi so: e tanto piu avendo cosi abondan temente ciò fatto il dot
tissimo Gioanni Chokier nel suo Tesoro degli a.foris?lli politici 
nel libro secondo . 

E se noi non dalli c sempi vogliamo ciò cavare, ma essa
minar la cosa piu sottilmente, vedremo il mancar di fede, l' in
gannare e la bugia esser driltamente contrari alla natura: con
ciosiacosa che non possa l'umano intelletto, che per suo ade
(Yuato e primo ogO'etto ha il vero, acconsentire, e non quanto 

gli sotto sembianza è in gannato, al falso. Nondimeno gl i 
uomini e i prencipi, specialmente per un guasto e corrotto 
uso ricevuto g ia tra di loro, par che abbino il mentire per bel
l'a rte: pe rciocché dicono non potere es cr fermo e stabile il loro 
governo, né altrimenti la loro grandezza e dignita potersi con
servare, se a luogo e tempo non si m ischiano degli inganni e 
delle fraudi. Eccovi che dice Emi lio Lepido, presso alustio 
ne' fragmenti: << Nien e è glorioso, se non è copetto sotto lo 
scudo dell'inganno>> . E questo è quello che presso eneca disse 
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Egisto: on inb-at unquam regium lùneu fides, e il medesimo 
nel Tieste: Ubicumque tanfttm lzonesta domina11ti licent, precario 
uonatu·r; e quello che scrisse Claudiano: ztnc qui foedera 
rumpi!, ditatur,· qui serva!, eget. E perciò dice\'a Cicerone nel 
te ·zo Degli uffici: « Q ne te so o le cose che conturbano alcuna 
\'O ta i prencipi nelle deliberazioni, quando quello, nel qual è 
violata l'equita, non è molto gra de; e quello che indi si acq i ta, 
pare <Tran bene: e que ti tali ancora appoggiano que o lor 
pensiere sul detto di Giason tiranno de' tessali : essere neces
sario, che nelle cose p 'cciole si mostra ero ingiusti que ' pren
Cipi, he nelle grandi vole ano osser are la giu tizia» . Onde 
Platone n el terzo della Republz'ca ragionando del mentire dis e: 
« i deve far grande stima della erita; ~ certam nte agli dèi 
non giova la bugia, ma ag i uomini gio a in luogo di medi
camento: cioè d ve permettersi a' medici publici, ma agli uo
mini privati non si deve permettere mai». Dunque a coloro 
specialmente, se ad alcun'altro, che hanno il governo della re· 
publica in mano, conviene il mentire, o per rispetto de' nemici 
o de' citt dìni, a commun beneficio della citta. Alla quale au
torita di Platone appog-giati i prencipi crederanno agevolmente, 
che dove hassi da trattare con nemici, non sia disdetto loro, 
ma senza offesa della coscienza o dell'onore lo possano fare . 
O quanto ben disse Isocrate nell'Orazione della pace, es er 
corrotti gia di lunga mano i prencipi da ' suoi corti~,iani, l'arti
ficio de ' quali tutto si consuma nell'ingannare. Imperciocché, 
dicono costoro, essendo la condizion umana sempre stata piena 
di frodi e inganni, né potendo con candore senza offesa gli 
uomini praticare i sieme; perché vicendevolmente non sarei le
cito ricompensare con inganni gli inganni, e dove non giova 
la pelle del leone, ripigliarsi la pelle della volpe? Questo in
segnò quella mente volpina del fachiavello , quan do scrisse : 
« A quello, che meglio ha saputo usare la pelle della olpe, è 
meglio successo >> . Ma farsi questo ta le e i seguaci si appigliano 
alla sentenza di Eufenio appo Tucictide: «Al prencipe niente 
è ingiusto, che apporti frutto, e utilita ». 

Ma quanto sia perniciosa quest cosi fatta opinione, e 
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quanto pc tifera , lo mostrò Senofon•e , quan o disse: « Io non 
penso, che il prencip possa possedt:n~ ri.~rhPzz~ pi ù buone e 
più onc ·te della virtu, della g iustizia e dell a fede » . Per ta to 

on veggo come possano e sere i.scusati coloro che hanno r
dire di di re, che per ragion di stato il buo prc nci pe, dove si 
int ressi l' utili ta sua o il ben publi co, poss mancar di parola, 
e con finte promesse ancor giurate ingan nar no solo l'inimico, 
ma anco l'amico; non poten ovi esser utilita, do e l' onesta e 
la virtù non è congiunta . Onde gli ateniesi non accettarono 
per buona la proposta di Temistode di abbrugiare l'arm a a dc' 
lacedemon i, dicendo, che non essendo ciò onesto, né an co 
utile poteva es ere. E chi ciò non tiene per vero, dice Cice 
rone nel terzo Degli uffici, non potni. mai esser uomo da bene . 
. 1a che si dovera dunque credere d' un prencipe, che coll'in

te?Ti ta de la vita e con la fede deve agli altri sopra tare? Odasi 
qu ello, che Tucidide nel quarto ne seri se: « L'inganno in 
tutti è cosa brutta, ma a quelli, che son posti in maggior d i
gn ita, è bruttissima; anzi,- disse , - è piu brutta, che l'aperta 
violenza: perché, - soggiunse, -la vio lenza si fa in vigor della 
potenza, che ha concessa la fortuna; ma gl'inganni, e le frodi 
vengono dall'insidie d'ingiusto proposito~. Però con Silio Ita
lico si può gridare 

,ve nunpite .foeder a p acis , 
nec 1·egnis post .fede )idem. 

Perché se il prencipe si trova legato di fed , e con giuramento 
al nimico, po ra forsi romper quel nodo, per dar luogo all 'in 
teresse? Per certo do\·era cons rvnrlo s tretto, per non offender 
mentendo la propria dignita e b. coscieuza . Onde noi veggiamo 
che i romani , che di senno non furono punto inferiori ai greci, 
ma di relig ione e pieta e di valore eziandio nell' armi di gran 
lunga gli a· anzarono, e bbero in tanto onore sempre la ve ri ta 
e il cr ·ar la fede prome~sa , e tanto aborrirono i tradimenti, 
che per non macchiarla non guardarono di posporle mai la pro· 
pria utili ta. Esem pio ne sia !a lettera scritta dal senato a Pirro 
re degli epiroti , nella quale l' av\·i ano del tradimento di 1 ·w. 
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s o fa miliare, che prometteva a' romani d'ucciderlo con veneno, 
se gli davano condeg no premio. Il qual fatto celebrò il nostro 
sant Am brogio ne l terzo Degli ufficz· al capo decimoqua rto con 
queste parole: « Questo fatto veramente fu illu lre: che pe r virtu 
ave ndosi posto in guerra , non volessero vincere con frodi e 
tradiment i. Poiché non mettevano nella vittoria l onesta; es
sendo che m ala g iudicavano quella vittoria, che con frodi fosse 
ac uis ata . Questo medesimo per questo o servò Sesto Pom
peio , q ando, sotto sua fede a endo ricevuto nella sua n ve 
Ottavio e Marco Antonio, Mena liberto gli disse nell orecchia 
che uccidesse l'un e l'altro, che cosi restava padrone di tutto 
l'imperio romano; negò ciò mai essere per fare, acciò non si 
dicesse d i lui esser mancator di parola, e aver rotta la fede . 

oltre un numero infinito d'altri, che potrei addurre, ci rende 
bellissima testimonianza il fatto di Marco Attilio Regolo co' 
ca r agi nesi, il quale per non mentire non si guardò di rimettersi 
la seconda volta nelle mani d 'un suo nemico e crude lissimo 
tiranno. E perciò avendo avuto riguardo a questa candidezza 
e a questa integrita d i vita e di costumi, ebbe ragione Valerio 

1assimo di dire: K Quella curia (cioè romana) piu meritare di 
es ·er chiamata tempio della fede, che concilio de' mortali l. 

nde per tutti questi rispetti mi pare di poter conchiudere, 
che 'l mentire disdica in questa guisa ad ogni prencipe, anzi 
che a' tiranni ancora; e se ben talora il mentir aggiuti il lor 
ma lvagio governo, alla fine suole apportargli l'ultima rovina. 

CA PITOLO ..l III 

on convenire al prencipe l'esser troppo libero; e che la dirridanza, dis
simulazio ne e secret zza molto sono pro fittevoli alla conservazione 
dello stato. 

Se be ne in questo luogo non mi son preso a forma re il 
rencipe buono, e le virtu delle quali deve esser ornato; non 

d evo però tralasciare di proporre quelle cose, che deve avere, 

Politici e moralist i del Seicento. 6 
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e ch e si ri chicgg·ono in lui per consen'ar il suo tato imme
diatnr.-le~te : ché ques a è b rag-i r n di stato , eh~ ra tra o. E 

tre cose principalmente in ciò nel prencipe ri cerco: la secre
tezza de ' suoi pensieri, la diffi anza e la dissimulazione. E quant 
allo star cupo ne' suoi affari, se ben si è stabilito dover il 
prencipe fugir gl i inganni e le frodi; non deve però portar il 
pet to tanto aperto, e mostrarsi altrui tanto libero nell e cose 
che egli ha da fare, che ciascuno pos a tanto agevolmente pe 
netrare i suo i pensie ri: anzi stimo, ch e gl i debba i fattam ente 
tenerìi celati, che né anco ad un linc o ia agevol cosa il pe
n trarg li. E perciò è neces ario, che eg li abbi olerzia special
me nte e sagacita , le quali sono parti, che non si scompagn<mo 
ma i dnlla prudenza . Onde ruma Pompilio, volendo mostrare , 
come io credo, di quanta importanza fosse la sPgrelezza al go 
verno dell i sta ti , e mantenergli: propose, tra gl i altr i ùèi da 
adorare, una dea a' romani sotto ' I nome di T~cita . E perciò 
chiamò Valeria 1assimo la taciturnita ottimo e sicuri sim vm 
co lo di amministrar le cose. On e interrogato Cecil io Ietello 
da un centurione giovane del suo esercì o, ciò che egl i fo se 
per fa e; gl i rispose, che s'egli avesse creduto, eh la camicia 
che po tava fosse stata con apcvole cl suo pensiero, la si sa
rebbe tmtta e datala al fuoco . E Antigone a Demet ri o suo 
figliuolo, che giovanetto ancora aveva ri ercato d i saper da lui 
il tempo del mover l 'esercito, sdegno amente riprenden dolo 
risp se: -E che? temi di a\'ere ad esser tu solo. che non oda 
il suono della tromba?- Non lodo p rò nel prencipe l'anda r 
tanto secreto, che voglia ali' improvvi~o assaltare Io stato a ltrui, 
e prendere qualche citta, o luogo di quello, che s i destina per 
net i o, senza dargliene contezza, come si suol fare d'alcuni 
prencipi a' nostri tempi . I romani mandavano avan i l i fecia li, 
che, proposta la causa, intima\·ano la guerra. A' tempi inferiori 
si mandavano gli araldi a questo effetto, e si r iputavano a ver
gogna mover guerra all'improvviso a chi ogn'altra co a pen
sava; e noi n n riprenderemo il nuovo nostro modo di romper 
la guerra all' improvvi o a chi mai pensò tal co a , per coglierlo 
senza difesa? Per la qual cosa terminerò la presente materia con 
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questa concl u ione: che tanto merita il prencipe bias imo nel 
menti re e nel l 'opprimere gl i al tr i nascostamente, e nel mancar 
del la parola, quanto egl i è degno d i lode nel coprir con solerzia , 
e con aga ci t a i suoi pen ieri . 

Compagna del la ecretezza è la dissimul azione, le quale è 
quella che apre la fronte, e copre la mente, che pure non è 

disdicevole al buon prencipe; e crediamo al buon Isocrate 
nell'orazione A \ icocLe , quando di se : << imulare e d is imu · 
!a re , quando il tempo la richiede, non disdice al re , ma questo 
solo nelle co e publiche; perché nelle ri ate de e in ogni 
modo esser dal prencipe bandita. E quello , perché avendo da 
dar udi enza a tant i, e sentir tante co e per pote rle spedire, e 
non iscoprire i suoi pensieri e disdegni, molte cose bisogna 
che im ul i ancora mal Yolentieri, e molte dissimuli con do
lore» . Questa dissimulazione fu familiare a Sigismu ndo impe
ratore, che spesso solea di re: - Chi non sa simu lare , non 
sa regnare. - E Agesilao co i prudente capitano de' Lacede
moni , come scrisse Senofonte nelle sue lodi, soleva dire che 
di maniera s i era usato, che a endo paura si mostrava tutto 
gioviale, e nelle cose prospere timid issimo. Grande artefice della 
dissimulazione seri e ione Cas io nel libro diciasettesimo che 
fo se Tiberio, del quale scrive cosi: « Mai di fuori mostrava 
che cosa desiderasse, e usava ragionamenti in tutto lontani da 
quello che a eva nell'animo: negando tutto ciò che desiderava; 
mostrando d i accon entire a quelle cose, che aveva in odio; 
si mostrava scorucciato, quando non abborriva tal cosa; finge 'a 
d i esser con qu iete d 'animo, quando era tutto sdegnato; mo
strava misericordia verso coloro, che pure e?"li aveva condan
n ati a qualche suppl icio ; si mostrava sdegnoso contro quelli, 
a' quali pure perdonava; gua rdava gl i inimicissimi con volto 
piacevole , e gl i amicissimi con faccia piu presto sdegnosa. E 
finalm ente giudicava non esser bene, che l 'animo del prencipe 
fosse da alcu no conosciuto: ed era solito dire che l 'animo del 
prencipe conosciuto era causa di molti e gravi mali; e per lo 
contra rio il dis imulato apportare piu e maggiori comodi ». 
La simulazione ancora, pur che sia senza bugia, esser utile per 
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conservar gli stati, i potrebbe provare con l 'esemp io di Giu, 
dilla coi 01 f rnc, di Gius p con i fra t Ili . 

Hovvi da princi pio agg iunta la diffidanza: questa ci insegna 
a creder poco e uubitare a ai; perché es endo i l mondo pieno 
di frodi, insiùie, e perfid ie , quella ci ammaestra a non inciam
p rvi. Benis imo diceva Seneca: Persuasio magnwn ad malwn 
ducit cito,· si quidem nocendi aditum praestat fides . E Teognide : 
Res milzi frac/a fide , res diffidcndo re lenta . Perché dice a Quinto 
Ci erone , nella Peti:::ione deL cousolato , i ner i e la forza de lla 
snpienza essere il non credere troppo facilmente; e perciò diceva 
Lisandro, che il pr incipe deve esser e leone e volpe: quello per 
metter paura a' nemici , e q uesto per schifare le loro insidie . 
Scrive Filostrato, che esse do rice rcato Apol lonia T ianeo dal 
re d i Babilonia, in qual maniera potes e reg nare con sicurezza, 
rbpondeva : - Se tu onorerai molti , e a pochi crederai; - e 
ve ramente è cosi: conciosia che per il piu quelli che negocianv 
con principi sono cupi, a. tuti, ingannatori; e perciò diceva Ar
cbita tarenti no, che siccome non si trova pe ce senza spi ne , cosi 
è dif1ìcil cosa trovar uomo, che non abbi qualche cosa dello 
spinoso e del fraudolente. Bisog na però che ancora nella difE 
de nza vi sia m do e misura, ~e r bé, molto b n dict> va Seneca, 
il creder a tutti e a ni ·suno, l'uno e l' al tro è vizio. 

'ap . XIV- Della ra g ion di s tato dipend ente dalla gi u tizia del princip e 
ve rso i suoi sud di ti . 

Cap. XV - iuna cosa p iu conse rv ar uno stato, che il man tenere la giu
sti zia t ra' su dditi . 

Cap . XVI- Il principe e per se stesso e per m ezzo de' buoni mi n istt i 
d o \" er amm in ist ra re giu -tizia. 

Cap. X\ I I -l >ella prudenza politica regia . 
a p . X V I l[- :\lassi me di prudenza poli t ica regia tolte da Ar is totele. 

Cap. XIX- Precetti politici della pru enza regi:1. to lti da altri scritto ri . 
Cap . XX -Qua tla c ura devono avere i re ucip i in no n offendere i sud

d iti (a vvisi dell',\ mmir lo). 
Cap. XXI- Altr i rico rdi appartenenti alla prud e nza politica regia , cavati 

da altri moderni e d a l Bolero. 
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CA PITOLO XXII 

Della p rudenza po itica regia cont ro la plebe , 
acciò non procuri mutando il governo regio introdurre il popolare. 

B nché quel re o prencipe, che nel suo governo camina 
per quella strada o con quei modi, che sin qui si sono propo i, 
appaia non dover dubitare o di olle azione dei popoli o d'in-

idie de' nobili e piu otenti, procuran o con quelli e di ben 
governar i e di dar compimento a tutti: perché però bene pe _o 
avviene, che il popolo o sazio del presente modo di republi a, 
o per la na urale sua mobili ta, o perché in alcune provincie è 
di cosi mala inclinazione che pesso proromp in male azioni; 
ssendo con rag ione ancora ca. tigato , pigliando a oclio e il 

prencipe dominante e il suo modo di go ernare, ambisce e 
procura la mu nzion , eleggendosi, o del suo corpo o de' no
bili, alcuno; e a nco o per po erta, o per e sere o cast igato o 
abbassato o depres o o per le male azioni malcontento: mi è 

parso ancora in questo luogo proporre alcuni ricordi e rirn di, 
con li quali il prencipe possa a questo male, che gli soprasta .e , 
opporsi. 

Prima procurare l'abondanza delle vittovaglie e delle cose 
necessarie, acciò non abbi occasione di procurare cose nuove : 
che non si è vista cosa in qualsivoglia sorte di governo che 
piu mova a sollevazione, che tal mancamento. 

~fostri non aver cosa piu a cuore, che il ben pub ico, ma in 
particolare il procurare l'uti lita de' poveri e la loro protezione. 

Concedera alla plebe e popolari con prontezza certi ufiìci, 
che siano pure in apparenza qualche cosa, con qualche titolo 
di dignita o superiorita vicendevole; acciò contenti po sano 
amare il prencipe, non essendo cosa che piu sdegni la plebe, 
che vedersi o spr zzare o trala ciare come o indegna o inutile . 
Benissimo dis e a questo proposito Livio nel libro quarto: Et 
principes p!cbis ea comitia ma!ebant, quibus non lzaberetur ratio 
su·i, quam quibus ut indigni preterirentur. 
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Tiberio prencipe , pur troppo prattico di dominare, per for 
tificarsi nell' amore d Ila plebe be e spesso vo le esser pres nt 
ai g iudici e alle spedizioni de' piti potenti, dell a qua e azione 
henissimo disse Tacito: S ed dttm veritati co1zsuli!ur, libertas 
corrumjJebatur. 

Deve mostrare in oltre di stimar mol to la plebe e dì vo
lerle conceder qualche dignita e offici. Perché questa è lana
tura della plebe, che ciò sopra ogni altra cosa desidera, che si 
facci ancora di lei c pitale ; il che impetrato, oo-ni altra cosa 
publica trascura. Come ~ ce la plebe romana, acquistata che 
ebbe l' autorita di creare i magistrati: dove, dice Livio al libro 
quarto, i credeva da ogni uno senza un dubbio, che la plebe 
fosse per creare il piu sedizio o , che fosse fra di loro: niente
dimeno il successo di quei comizi mostrò altri esser gl i animi 
dei tali, mentre sono posti in contesa di conservarsi la li berta 
e l 'autorita di disporre d Ile dignita, altri quando, acquetati gli 
animi , e ottenuto l'intenta, nell 'elezione da farsi, con pru
dente giudicio . Imperciocché il popolo in quel caso elesse 
tutti i tribuni patrici, contento solo, che si fosse fatto conto 
della p lebe. 

Andera secretamente e procurando di sapere se tra' popolfl ri 
vi sia alcuno di stirpe ìnquie o e bellicoso e sedizioso; e che 
o per se stesso o per mezzo di qualche no bile e ricco, che fosse 
del ia medesima natu ra , potesse tentare qualche novita, perché 
in tal caso bisognerei osse rvan o gli andamenti loro e occo r
rendo qualche sospetto; o di~giungerli, mandando con qualche 
occasi one in lontan pae e uno di essi; o se si accrescesse il 
so petto, carcerarlo per qualche tem po enza 1 erò che ne sappi 
la causa. 

Non permetterà congregazione de' plebei so tto qua lsi ·oglia 
titolo, senza la presenza di uno del eg~to da lui di animo qu ieto, 
e a lui fed ele. 

A' popoli bellicosi ancor che siano ben trattat i, non con· 
viene concede rgli l'uso ordinario dell'armi: se ben non sarei. 
male ne' giorni feriali eserci targli nel! 'a rte militare sotto maestri 
nobili ed esercitati in tal professione. 
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Procurerei, se cono cera a\·er molt i della plebe oziosi, d' in
,jarJ i alla guerra, o per sé e suo imperio, o in serv·zio d altr i 

amici : perché co i pur hera la citta d'uomini contumaci e vi
zio i, e a sé prepar ni soldati a l bisogno . 

Se non vi ara occc sione di o-uerra, troverei modo d i eser
c it re la plebe oziosa in opere fc tico e, ma di guadao-no: co i 
fece Erode , re de ' giudei, del quale dice Gio eff , ne l libro 
d cimoquinto nel capo decimote rzo, in que to modo ave re schi-

ato molte congiure e solle amenti, pe r aver levato l'ozio alla 
p lebe, a\:endola del con tinuo te u a in e ercizi fat i co~i. Il che 
ancora os ervò Aristotele nel sesto ella Politica . questo 

ebbe mira Li io nel li bro se to quando scrisse: T-imor iude 
patres ùzcessit, ne si dim issus e:xe1·czlus foret, rurszts coetus 
occulti coniurationesque jierent. 

Perché qu esta è la natura della plebe che, post in pericolo, 
piu presto e pi u facilmente fara l 'offì.cio uo , che dove ogni 
cosa ca m mi na felicemente. ·o n è da Lim ar poco nel e gra ndi 
citta il conoscere gli ingegni de' pa rt icolari, tra' quali a lcuni 
odian il modo del dom inare regio, altri lodano il popolare, 
a ltri l'aristocratico. Itri sono parzia li del prencipe, che do mina 
ancor che malo, a lt ri lo odiano, ancorché uono : come uno è 
tutto parziale de' pagnuoli, altri de' fr ncesi, altri de' veneziani , 
altri di Savoia ; ome scrive Aristotele di una certa citta d' Ioma 
nel quinto della Politica al apo t rzo, e Plutarco di Atene, di 
Pari~i il 1onstroletto, di Arras il Comineo; e d i Roma e d i 
Milano ognun lo sa . 

CAPITOLO XXIII 

D Ila rag io n di stato re ia ri spetto de' patri ci, 
acciò n on si facci mutazi one nel governo aristoc ratico. 

Nel senato romano sotto Tib rio fu parere d i Asinio Gallo, 
che i comizi per crea r i magistrati non si facessero e non ogni 
cinque anni, e che il prencipe nominasse dod ici candidati per 
cinscuno anno . Dove Tacito nel secondo degl i Annali dice , 
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non e ser dubbio che questo voto penetrava piu altamente a' 
seg-teti dell ' impe io . Questo co:nprc de b ra n rao-ione di stato 
regia contro i patrici. Perché molte cose ritengono apparenza 
di ver che in segre to vengono indrizza e al contrario: e per iò 
l 'accortissimo Tiberio, accoro-endosi dove andava a ferire quel 
parere, e scorgendo , oltre il fine, e ser ancora proposto per pe
netrare il segre o del suo animo e la sua inclinazione, mostrò 
d i aver contrario parere di quello, che veramente egl i aveva . 
E perciò l' istorico segue : «Tuttavia Tiberio ne àiscorr va, come 
se per iò fosse cresciuta la sua autorita >> ; perché e se n do contro 
la sua intenzione, che egli aveva nel modo di governare, e 
scorgendo la durazione negli uffici e governi publici, la qua le 
tenga colore di perpetuita, e ser contro la conservazione della 
sua monarch ia: per non discoprir e, co n negar ciò che nel oto 
era proposto, il segreto dell'animo s uo, ancor che non l'a m
mette se, mostrò ciò fare per mo estia , acciocché la sua po
tenza no n si accresca soverchi am ente, non mostrando d ' inten
dere il mist rio, che !lÌ contie ne nella proposta . Era pe rò q uesto 
tu tto per ragio n di stato. Prima perché la creazione de i magi
strati appartiene al prencipe. Di piu per meglio ri uttare qu l 
parere di A inio Gallo soo-giuno-e: che gl i uflìci, che non Ctu

rano moll tempo , hanno almeno questo d i buono, che coloro, 
li qua li una volta vengono esclusi d al po ergli ott nere , so p 
portano ciò piu pazientemente per la peranza della econd~ 

nomina « P r il co trario, insuperbirsi gli uomini con esse re 
eletti al magi ·trato annuo; e che sara se per cinque anni lo 
posse eranno? ». Inoltre , « apppna potersi fu ggire l' offese, che 
si fanno per le ripul se d'ogni anno, ancora che la vicina s e
ranza gl i consoli; quan to adunque pense remo che s ii per par
torire d'od io, se saranno esclusi per cinque anni?>> Ma di piu, 
con tal determinazi ne si sminuisce la facu lta al prencipe di 
gratificar molti; essendo però che il prencipe piu di ciò ha bi
sogno, pri ncipalmente se sani prenci pe nuovo, cioè de l favore, 
e beni volenza de ' ci ttadi ni. E di quant impo rtanza sta al pren
cip il poter molto g rat ifica re i suoi ci ttadini insegnò Aristotele 
al secondo dplla Politica, al ca o settim o ; e Cassiodoro di 
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questo cosi diceva: « Perciò p iacque ai nostri antich i di rinno
vare ogn i anno le dig nita: acciò uno con la lunghezza dell a 
di o-nita no si facesse in ol ente , e il compatirle a molti moltip i
casse l 'a llegn:zze > . I re di Francia ogni di provano l ' inobe
dienza de' prencipi, a' quaii commettono il o-overno delle pro
vincie, per concedergliene in vita anzi con success ione a' fi g liuoli. 
E per q ues o Aristotele ripre e la republica de' spartani. Eque a 
fu la cau a pe rché Augusto ritrO\'Ò nuo i offici , acciò pi ù ci t
tadini partecip assero del l 'amm ini trazione della republica . 

on permetterà che alcun cittadino potente facci azio ni 
publ iche, con le quali si acquisti l 'applauso del p polo a ue 
spese; e per questo Tiberio non permctté che i tribuni della 
plebe a sue spese facessero i giuochi g la iatori , ma volle che i 
C cessero tolto il den ro dal la te oreria imperiale: acciò con que
sta popolari ta la republica non t rnas e al suo primiero tato . 

Inoltre on gran prudenza politica Augusto provvide, che 
i consol i e i pretori, li quali al tempo della rep ublica avendo 
vuto in sorte una provincia, fi nito il consolato o la pretura 
itornavano con imperio in ue lla pro incia, deposta la dign ita 

se ne re tassero per cinque anni, avanti che andassero ne lla 
pro\incia: il che egli ordinò a questo fi ne, acciò quella alte
rigia e ferocita d'animo, che avevano concepita e imbeverata 
per la grandezza di quella dignita, con quella vita privata di 
cinque anni si moderasse. 

Per questa medesima cau a credo io, che i prefetti del preto
rio , che prima erano uomini militari, essendo che tale officio era, 
come d ice Zosimo, troppo g rande , e vicino allo scettro, furon o 
mutati in uomi ni da toga e gi ureconsulti: parendo agli impera
tori esser cosa di troppo pericolo dar tanta potenza ad uom ini 
mili tari, pe r ben ch e fossero ancora di basso nasci mento. 

Cap. XXI V- Pe rché Tib r io continuò i magistra i, né gli fece nnn i, 
com e s i è mo trato doversi fa re per rag ion di sta to re"ia . 

Cap. XX\ - _ltri am n aestramenti d ella ragion di stato regia circa i no
bili ch e non g li machinino contra. 

Ca p. X- VI- Che le fortezze sono u t ili, e non dannose. 
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LIBRO TERZO 

DELLA R GIQ_ DI STATO DEGLI OTTli\IATI 

P ROE!\! I 

Si mera\·ig liò Senofonte, nel princ ipio del l 'l. truzione di 
Ciro, che d i tante republ iche eh nella m ente si rivo lgeva, 

cosi poche si fossero a lungo anelare conservate; o che fossero 
da pochi, o da molti governate : e ricercatane con ogni dili

genza le cagioni, pensò d i tal cosa non altra es ernela che gli 

rrori romm s i da coloro, a' quali è conces a la somma del 

l' imperio, e che go\'ernano; e il degcne ·a re da que lli ordi n i, 
che bene da ptincipi furono istituiti : essendo che la supe r

bia , l'oro, r int mperanza , l ' ambizione, l 'avarizia e la negli
genza fa che lo stato della repubblica i corrompa, e si muti 
i:1 al ra forma, per lo più degenerando ne lla contraria. Il q uai 

pa rere molto più mi piace, che quello di Platone (bench · in 

·i ò seg uito da icerone) , che n ll 'o ttavo della Rejmb!ica di: e 

che, ancorché la r publica fosse benissimo regolata e fondata 
in ordin i perfettis imi, e ornata di gi stissime leggi, alb fine 

però i farebbe guasta e di ciolta, non potendo cosa alcuna 
perpetuarsi, ch e abbi avuto principio . Im perciocché, se in qual
che maniera si potesse ottenere che i cittadini eli conti n uo 
bene operassero e segui tassero le cose oneste e fuggissero le 
brutte, perpetua sarebbe la buona republica, purché qu<>ll i che 

la governano sostene~sero il popolo sdrucciolante: perché si 
come da lle loro cupidita tutta la citta s ' infetta di v izi, cosi s i 
em enda e corregge con la continenza. Conciosiacosa che non 

vi è cosa che più conservi e renda swbile l'unio ne de' cittadini , 
che la virtu e gli ottimi costumi e le buone regole d i colo ro 
che reggono; le quali non solo con en ano le co e d l popolo, 
ma ancora fanno perpetue le r ep ubliche e accrescono mi rab il-
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mente le dignita e gli imperi: come insegnò Senofonte con 
l 'esempio de' lacedernoni, mostrando che parta, che da prin
cipio a ·e a pochi sim po o!o, in co i bre e tempo a tanta po
tenza, moltitudine, dio-nita e imperio non era pcn·enuta, se 
non con le eccellenti legg i dategl i da Licu rgo e dalla prudenza 
civile di coloro che go ernavano . Tanto adunque sara per du 
rare la buona republica, qu nto in quella dureranno le irtu 
civili, e le buone leggi saranno ben custodite; e se non vi sa ra 
né l'ambizione né la cupidigia, e che \Ì ia bandi a la super
bia, e il lu so distruttore delle ricchezze , e le altre bruttissime 
fiere distruggitrici d'og i bene nelle republiche, -saranno, 
dico, stabi li, e si perpetu ranno . Ma perché b ne spesso av-

iene, che per ben che quell i, che sono nei magistrati, siano 
e giusti e prudenti, e che altra mira n n abbino, oltre il ben 
de' popoli, che di conservare lo stato della republica nello stato, 
nel quale da' uoi maggiori è tata posta: non manchino erò 
in tan ta moltitudine chi, o sazi di qucll maniera di governo, 
o mal contenti per non poter ottenere qualche magi trato e di
gnita, o per esser per qualche loro mi fa tto castigati, che pro
curino che si muti forma di republica, sperando che variandosi 
e andando le cose sossopra po sano ott n re miglior fortuna· 
o che tutto il popolo minuto non a endo abito alle dignita né 
essendo partecipe della republica, essendo tutta nelle mani de
gli ottima ti e principali ..... ; - sara nec sario in que to libro 
trattar della ragione di stato della republica aristocratica , con la 
q uale considerando le infcrmita, che da molte parti, e in molti 
modi o-li soprastanno, si possano trovare gli opportuni ri medi 
per conservarla; e questa pure è la ragion di stato aristocratica. 

CAPITOLO I 

D ella rag ion di tato degli ottimati, che rigu rda la salute loro. 

Ancora che la prima parte della ragion dì stato aristocra
tica, che appartiene alla conservazione del dominio o go · 
verno , non abbi tanto luogo come nella monarchia e regia ; non 
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es endo co i facile l 'uccider piu persone e tanta moltitudine, 
quanta può esser in questo modo di r epublica, quale era in un 

tempo la romana, e ora la veneziana , si per il numero, si per 
non esser sempre tutti in un luogo uniti: perché però ciò non 
è imposs ibile, e ai tempi antichi e modern i si è o servato più 
di una Yolta essere stato tentato, mi è parso conveniente pro 
porre i r imed i, colli qua li ta li in idie s i possono e scopri re e 
impedire, fu g-gire e su perare. Imperciocché il peri colo che scor e 
il gran consig lio de' venezia ni di esser minato nella gran sa la 
alquan ti an ni sono, parimente di ciò ci avv isa e fa certi. Il 

tradimento concertato a tempi nos tri ancora dai fra tell i Anca
rani di ge ttar all'aria il papa con tutti i cardinali, mostra an
cora esser neces aria questa parte di rag ion di stato nell'aristo
crati ca, che appa rti ne alla conservazione di coloro che domi
nano. Ma che al tempo, che fior i a la republica romana (per 
considera re le co e e gli esem pi piu antichi), Lucio Catilina d i 
nobil fa mig lia rom ana de' Sergi , di corpo robusto , di pessima 
inclinazione, al qual fin da' primi anni gli omicidi, le rapine, 
gli stupri, e le a ltre cose brutte in luogo di azion i onorate ~em
pre erano a cuore; d 'animo audace, desideroso della ro bba 
d'altri. prodigo de lla sua, g ran parlatore, ma di poca prudenza: 
ammirando le azion i di Si ll a, oprapre o da co~i mal esempio, 
si mi e in pen iere di distruggere lo tato allora presente d ella 
republica romana, e per sé, c per qualsivoglia modo bencl 1é 
sceleratis im o, oc 11parlo. Molti ancor vivevano ricordevoli de ll e 
vi ttorie di Silla che desideravano la g uerra civile, né vi ra 
esercito in Ita lia in que l tempo che in cosa improvv isa potes e 
esser in aiuto alla republica. Dun que avendo tirato in questa 
congiu ra con qu esta buona occasione una gra n quantita di gi -
vani nobi lissim i, li quali, o per peranza d i ricchezze o di 
onori, si erano mossi a procurar cose nuove, aveva no accet
tata l' impresa d'uccidere i consoli, i p retori, alt ri officiali e 
moltis imi dell'ordine senatorio; e con tan ta secretezza che se 
non erano scoperti da Fulvia, concubina di Quinto Curio, u n 
de' congiurati, fra poco tempo erano per eseguire cotanta 

celeraggine . 
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Nella republica di enezia, essendo duce Pietro Gradeni o, 
un certo Marino Boccodono, non potendo apportare la pu
blica liberta, né che la republica tutta e tutti i magi tr, ti, di 
gnit · e governi fos ero in mano d 'altri, cominciò a pen. are d i 
mutar forma di dominio e di governo con l 'uccidere il pren
ci pe e quan i piu poteva de' senatori; avendo tir to a e m 
que ta congiura molti cittadin i. Ma scoperta la ongiura, preso 
lui e i complici, furono, come merita ano, con arie morti in
fami e crudeli casti o- ti. é dopo molto temp ai monte 1 ie
polo, uomo di nobil famiglia e dell'ordine senato rio, presa 
occasione dai tra agli grandi che la republica av v dalla gue ra 
con genovesi e con ferraresi; elettisi per compagni, e tirati 
nella cono-i ura contro la patria molti del!' ordine enatorio e 
uomini di eminente fortuna, a' quali comunicò questo uo sce-
1 rato pensiero: determinò un giorno, che fu il di d lln fesa 
d i san Vito martire, nel quale essendo co' compagni ntrato 
all' improvvi o nel palazzo, doveva uccidere il duce con tutti 
i senatori ivi radunati. Venuto il giorno, nel quale tal c le
r aggine si dove a commettere, dicono (quasi che il tempo vo
lesse a isar la citta di tanta rovina) che si le ò ali' im provvi o 
una tanta im petuosa pioggia e commozion de' nti, che empi 
di bombi e strepito tutta la citta . I congiurati, non per tal cosa 
impauriti, ma piu pre~to servendosi dell'ceca ione di tal tem 
pe ta, con strepito ed empito concorsero per eseguire il l ro 
malvagio conseglio. Scoperta questa congiura dal principio di 
questa crudele azione fu gridato allarme, e mandato per la 
ci tta molti, che gridassero ad alta voce : «Chi ol sal a la re
publicn, prese l'armi corra al la curia a dar aiuto al prencipe e 
a' padri! » . I congiurati frattanto uniti a\·evano riem ita la piazza 
di san !arco, per entra re nel palazzo e esseguirc il loro mal
vaggio pensiero: ma concorsavi molta ~ente, attac ò una 
sanguinosi sima zu ffa; e finalmente prevalendo la fazione d lla 
republica, i congiurati con la loro fazio ne con gra n mortali ta 
furono scacciati dalla curia e dalla piazza, con la morte di 
Baiamonte e il publico supplicio di molti nobi li del!' ordine se
natori o . In memoria del qual pericolo superato, ntlla feHa di 
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sa n Vito si fa ancora solenne processione nella chiesa di detto 
-:,an o cl al Jùct: e t: a ori, Janùu i nel me un olE:nne ban
chetto nel palazzo . 

Per fu ggire adunque tai pericoli si dovni da' magistrati, 

anzi da ciascuno de' signori governanti , aver l 'occhio ai luo
ghi, dove si fanno publici ridotti d'uomini vizio i, sedizios i, o 
disperati; e in par tico are dove sono i ridotti de i giuochi, o d i 
merctrici, nelli quali per lo più concorrono uom ini di mala vita, 
c sempre bisogno i dc' denari e im poveriti, e per con eguenza 
ridotti a d isperazione, che, per poter provvedersi in qualche ma
niera de' denari pe r giuocare o per com pire i suoi appetiti, non 
è partito per pessimo e disperato che sia, al quale essi non 
si appigliassero, _ia egl i o inventato da lui, o da altri pa ri 

suoi introdotto: al quale per facil itarsi la strada, pian piano 
incontrando in uomini della medesima qualita se gli vanno 
acquistando p r compagni, sminuendo i pericoli, e facendo 
maggiori le comodita, adopranùo que' mezzi nel persuader , 
per li quali vedono poter più facilmente tirare a' suoi disegn i 
i collegati. 

Non si perrnettera il f..1r congrega zione alcuna , ancorché 
sotto qual:ivoglia t itolo buono, senza l'i nte rvento d 'un dele
ga to dai s upremi magistrati, quale dovn\ sceglier i q uie to, non 
turnultuante e zelante dello stato presente della republica, ma 
però accorto, e sappia penetrare gl i intim i pensieri d-=gli uomini. 

Si m era nno sempre gli occhi volti in quell i, che amano 
aver séguito in particola re di plebei e artigiani, e che in tutte 
le occasioni cercano d i proteggerli nelle cose criminali con fa
vori q un_ i eccedenti e violenti appresso i giudici e magistrati 
con la potenza, ricch zze e favori loro. Perché eia questi piu 
di una \'Oita si sono viste eccitar sedizioni, tumulti , e finnl
men'te con giure e mutazioni di stato. Esempio di tal perico lo 
n' ebbero i romani nei due fratelli Gracchi con la leg-ge agra
ria, e in purio Melio, quando nella penuria de' grani, distri 
buita nel popolo gran quantita di frumento senza prezzo, e per 
mezzo del popolo obbligato, s 'aveva preparata la strada ali' im
perio romano; la quale strada se bene non pare che diretta-
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mente sia con ro la persona de go ernanti , vero è però, che 
non si potev me te r in e ecuzic ne, senza gran mortali a de' 
patric i. 

Pe r fuo-~ire ancora quest i pericoli parmi neces ario, che 
icino alla gran a a de l consiglio, o dove utti si radunano, 

abbino una <Yran sala, dove ten...,h ino pronte, e per ord ine di
sposte, arm i e da dife a e da off sa; acciò in tempo di bi so
gno p o sano prevaiersene , e per di resa e per trattenere almeno 
tanto tempo gl i inimici che pos ano a pettare gli aiuti di fuor i. 

M i piu ancora de esi a er o!datesca pagata fedele, 
che n l tempo, che stanno radunati per con ultare i negoci 
com m uni, faccino la guardia, e abbino le sentinelle nelle arti 
circum vicine : le quali due cose la prudenti sima republica di 
Venezia o che con ogni diligenza osserva . 

C APITOLO II 

Della ragion di sta to degli ottimati, 
che riguarda la conservazione del governo aristocratico. 

Siccome ben d iceva Ar istotele, che a ' suoi tempi non si 
trovavano re, se bene Alessandro Magno all or viveva e re
g nava, ma bene monarchi; mo trando, che molti si t rovano , 
che soli dominano a ' popoli , ma perché o non sono eletti per 
s ue virtu e_roiche, ma per favore o altro, o perché succedono 
a' padri e avi dominanti; e perché non hanno il vero caratte 
ris mo dei re, cioè che tutti i loro pensieri siano vol ti all'uti
li ta publica, e piu siano inte i a pro a ciare il ben de' sudd iti, 
che 'l pro prio , monarch i però si po son dire, perché soli hanno 
il dominio de ' popoli; ma prevalendo piu le virtu che i vizi, 
e pure riguardano direttamente il bene e utile del popolo : cosi 
nel governo aristocra ti co , o degli ott imati, ved ia mo occorrere, 
c he non si trovano vere republiche aris tocratiche, non essendo 
eletti qu e lli che governano per vi rtù, ma seguitando il go
verno o per elezione di famigl ie nobili determi nate, o per cen o 
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stabilito, o per altra causn: pos ono però non meno esser a n
noverate tra le ;1rit;to rafche, che que!r chi;:mar 'Ì re, <·c la mira 

loro principale sani il buon governo, e il be ne e l' utilita dei 
popoli. Anzi più queste i posson avvicinare alla natura degli 
ottimati, che i monarchi all'es enzia di vero re: ess ndo e pi u 
facile e p iu fre quente che uno piu attenda al proprio b ne e 
utile, che mol i, contrappesando i le pot nze e autorita di 
molti tra di loro . Però non ma ncherò di trattare della ragion 
di stato degli ottimati , applicand o i precetti e gli av\'ertimenti 
~!!c ari tocraz ie anc rché imperfette : le quali però s'acquistano 
t:ll nome, e perché apparendo ne ' dominanti non poco pen
sie ro dell'ut ilita de' sudd iti, e non dispiac ndo a' mede im i il 
modo del dom i t io, se bene non vi sono in efT tto in quei c he 
dom inano la vera \'Ì rtu e la bonta dalla quale il nome di ari
stoLrazia deri a, succedendo m:l domin io le fami lie d termi
nate che perciò fra l'o ligarc hie mig iori potrcbbcsi annO\·crare. 
E in ques to osserverò il mede imo ordine, che ho fatto nella 
regia; prima propon n o i mezzi di conservare tal forma di 
republica e prc rvarla dall a rovina o mu tazione : tolti gli av
V"' rtimenti e l'accortezze dalla natura de' ominnnti, non avendo 
riguardo ad altri, come sarebbe all a plc:bc, o a' potenti e ricchi, 
o ad uno che prevaglia agli altri in qualche cosa; secondaria
m nte daremo i precetti, riguardando ciascun di quelli. 

C APITOLO III 

lJdla ragion di stato aristocratica, la quale rigua rda le azioni de' domi
nant i pt:r corre ger e emenda r gli errori che potè sero sovve rtire tale 
stato di re publica. 

Ben disse Ari tot le nel quinto della Politica, he la repu
bl ica tanto si c n ervera (che 'lue to abbiamo mostrato e ser 
il fine della ragion di stato) quanto che le virtù civili e le 
buone Jeagi signoreQ'giaranno: im perciocch é niuna insidia e 
ni una forza potrassi ma i trovare, che possa bbattere una re -
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publica, o citta, ben ordinata e ben ornata di virtu e buone 
leggi. Seque trisi l'ambizione, tolgasi la cupidigia , si bandisca 
la uperbia e il lusso d istruttore delle ricchezze, e l 'a ltre brut
tissime bes ie , che quelle stabili e ferme per lungo tem po si 
conser eranno. {a se aves imo a trattar olo con uomini inten
denti e saggi, basterebbeci dire, che la sola irtu è quella che 
consen a e accresce la republica, e che solo i vizi sono quelli, 
che la distruggono; ma perché i miei ragionamenti sono indi
rizzati a tutti, e non meno a' popolari che a' potenti, parmi 
con eniente fargli in maniera , che possano servire non solo a' 
dotti e savi, ma ancora a' popolari. 

Té ci basta il d ire, che la giustizia e l'uguao-Jianza sono 
due virtu, che conservano la compagnia civile, e senza le quali 
niuna republica o citta può al lungo conservare e la pace e 
la dure olezza sua: se non vi s' aggiungono le cose, con le 
quali ciò si possa ottenere, e se non si additano i particolar·, 
che si hanno da osservare e da fuggire. 

Disse il medesimo Aristotele, nel medesimo luogo, fra tutte 
le cose, che sogliano distruggere la republica e indurre muta
zioni di dominio, esser la più principale il non aver riguardo 
ali 'equita, o vogliam dire giustizia, della distribuzione degli onori, 
digni ta e magistrati: perché stimandosi molti pari d' eta e di 
meriti, e vedendo alcuni forsi anco inferiori onorati di dignita, 
ed essi per lo piu privati, avendo gli spirti alti, e mettendosi 
avanti g li occhi i suoi meriti forsi piu grandi appre so di loro, 
non potendosi inalzare dove vorrebbero; sdegnati cer ano oc
casione, con mutar forma, d'avanzarsi. Esempio ne la repu
blica de ' lacedemoni ci sia Lisandro: il quale non cedendo ad 
alcuno della republ ica di gloria militare, perché nondimeno i 
re, che erano due, e questi di certe fami a lie , vedeva esser piu 
onorati da tutti, cominciò a machinare, o di levare dal la re
pu lica i re, o di fare quelle dignita communi ancor ad altre 
famiglie; ma conosciuto questo suo pensiere, e convinto del
l'unione fatta co' persiani, pagò la perfidia con la vita, come 
racco nta e Plutarco nella sua vita e Diodoro Siculo nel li bro 
duodecim o . In tal caso o l 'ostracismo è il vero rimedio, o 

P olitz'cz' e mora/isti del Seicento . 7 
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l 'onorario di qualche ambasceria onorevole, ma di spesa gra nde 
e di tale, che poscia contro l epublica non possa p iu ma
chinare. 

Per fuggir simili incontr i b isogna procurare , che nel con
seglio maggiore, dove per l 'elezione de' magistra ti tutti si con
grega no, non vi siano fazioni: essendo che o da quel la si fa 
mutazione dalla aris tocrazia alla oliga rchia; ovvero che tirando 
a é la parte prevalente i mig liori magistrati e i maggiori 
onori , per conservargli fra loro reciprocamente, danno occasione 
alla parte inferiore di procurare la mutazione, o se vi si a al
cuno di spirto elevato, di farsi padrone. Per rimedio di ciò do
vranno i buoni cittadini e neutrali o levar le fazioni o , non 
potendo appigliarsi alla parte piu debole, far contrapeso alla 
p iu potente : cosi o s'acqueteranno i malcontenti, vedendo che in 
somma uomi ni di gra n portata abbracciano la !o r protezione; 
o perché con tali mezzi potranno ottenere quelli onori, che 
giudicano m ritare . 

Ma di piu in q uesta forma di republica ben si deve avver
tire , se vi sarà una parte del popolo, che pur sia numerosa, 
ma che né ancor in tutto pl ebea, se non s'addolcirci con farla 
partecipe di qualche onore e digniui, come fass i coi ci ttad in i 
onesti nella republica veneziana, vi s ra sempre pericolo d i 
sedizioni e di mutazione di governo o forma della rep ublica. 
Come quasi occorse nella republica d e ' lacedem oni con i par
teni (de ' qua li fece menzione Ari stotele nel quinto della Politica 
al capo settimo, Strabone nel sesto, Trogo nel terzo, Pausania 
nei Focensi, e Lattanzio al li bro primo nel capo ventesimo), 
che credendosi pari agli altri cittadin i, prezzal i però dag li al 
tri, fin alm ente fatta fra loro congi ura d 'uccider a ll'improvviso 
il senato e tutti gl i ottimati , e mutare la forma de la repu
bl ica e im padronirsene: ma scoperta da alcuni degli eloti per 
esser quell i tanti, fu preso partito non di levarli con l'armi, 
ma persuaderg li a mutar fede e paese; e cosi da togli per capo 
Falanto, furono condotti n ell a Grecia grande, dove occupato 
Taranto ivi formarono una republica. 

i procurcni ancora che, se alcuno d i quell i che g overnano 
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o degli ottimati fosse caduto in poverta, o per qualche disgra
zia , o in particolare per la guerra o per ser izio della repu· 
blica, non si metta in disperazione: perché, e bene fosse stato 
sempre buon cittadino, e sendo però tra' nobili, e essendo per
ciò di spiriti ele ati, ricordandosi del p rimiero stato e mirando 
a lle commodita de' suoi colleghi e alle miserie della ua pc-

erta; non potendo sopportar con animo quieto questo suo 
stato, o da sé procurera no ita, o datagli occasione da qual
che malcontento e di torbido ingegno, o del medesimo ordine 
o de' plebei, che per facilitar la mutazione della republica lui 
per capo eleggano, essendo del! 'ordine patricio, cerchera di 
metter sottosopra lo stato presente della republica sperando 
acquistarsi mig lior condizione. 

E siccome la poverta da occasione ad alcuno di procurare 
la mutazione dalla republica, cosi l'ambizione e il desiderio 
degli onori e dignita: essendo l'aristocrazia, o ·era o mista, 
in mano de' nobili, ne' quali per lo piu risplendono spi r iti 1-

vaci ed elevati e pensieri vasti. E perché questi tali troppo a 
se stessi attribuendo stimano g li altri molto a loro inferiori, 
non mirando alle proprie imperfezioni, ma a quelle degli altri: 
se vedranno ad a ltrui e ser data quella dignita, la quale essi 
ambivano, si sdegnano, e per non avere contro cui in parti
co lare sfogar lo sdegno e la colera, si rivoltano alla ro ina del 
tutto. Il rimedio sara il mandarlo sotto qualche onesto titolo 
fuori per servizio della republica, promettendogli, se riuscira 
bene nel negociato, che sani con onori ricompensato . In que
sto modo si procurera l'utilita della republica, si fuggi ranno i 
mali incontri , si sodisfara all'ambizione di colui. 

Non è cosa che piu importi in tu tte le for me di republica, 
come rivedere spesso e con diligenza i conti di quel li, che 
maneggiano l'entrate publiche: perché essendosi in questo ne
gligente , o alcuno de' dominatori facendosi troppo ricco , po 
trebbe farsi padrone e mutar form a alla republ ica, o vedendo 
i sudditi le entrate, tolte e da' beni loro, e con tanto disagio 
proprio scosse, esser rubate, né andare al beneficio publico, 
fine di tutte le republiche; sdegnati, faranno delle sollevazioni 
e penseranno al mutar forma di governo. 
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Anzi bene spe so occorre , che gli stessi, temendo che per 

aver rubato il denaro publico potessero esser castigali, i s l
levino, e per fu ggir la pena dovutag li procurano metter in ro-

ina la republica e di mutarle la forma. Cosi fece Pericle, il 
q ua1e dub itando, per aver malamente speso il denaro publico, 
ch e fosse addimandato in giudizio e corresse pericolo della 
vita, promosse la guerra del Pelopone e, nella quale Atene sua 
patria andò in rovina. La qual medesima causa a' tem pi nostri 
ne lla Francia ha cag ionato tumulti e movime nti di grandis ima 
conseguenza. 

La republica degl i ottimati allora andeni in rovina, qua ndo 
pa sando per voti o suffragi l'elezione de' magistrati, che d eve 
cadere in quel li che siano buoni, che s ia no abili a governare, 
e che siano zelanti del bene d Ila republica, cade in uom ini 
o poco am ici della republ ica. o obligati ad altri prencipi, o che 
non hanno moglie fig li o beni stabili, che restino per sicurta 
nella republica . In questo errore cadono quelle , che si eleg
gono il g ran cancegliere o forestiere o poco ben affetto ali 
republi ca . 

Non si deve sprezzare qualsivogl ia errore nel pri ncipio , 
perché essendo picciolo, e perciò poco stimandosi. pian piano 
piglia ndo posse.so, e perci ò avanzandosi, e potendovisi facil
mente opporre e Je,·arlo, accresciuto non si può sradicare: 

come ne' morbi, principiis obsta, sero medicina paratur ; etc. 
Nel qual modo insegnò ArL totele nel capo terzo del quinto, 
e n l capo settimo, c la republica di Am bracia e quella de' 
Turii essere state distrutte . Gli areopagi ti di Sparta co ndan na
rono a morte un figliuolo, perché in quel l'eta mostra va anim o 
cr udele in cavar gli occhi alle co urnici . 

Grande avvertenza si de\e a ·ere nell'aristocrazia nell' ag
giungere alla congregazione dei dominanti altri, o de' medesimi 
cittadini, o de' for e t ie ri uniti e ricevuti nella città per abita
to ri o cittad ini. Perché se bene per qualche guerra o peste o 
a ltro fossero scemati di nu mero, e qua i pare ·se oligarchia per 
l 'a v enire; però non dopo molto tempo moltiplicando i non 
si fa mistura , con maggio r unione perse,·erandosi: dove che 
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rice endo altri di nuovo , o nuove fa miglie, si scorre pericolo 
di troppo moltiplicar i, cosa giudicata da Aristotele pericolo a 
in tal sorte di republica di mutar la forma, e di rovi narsi; al 
che nella republica eneziana si ha l'occhio contino amente, 
procurandosi con ogni m aniera che non molto si multiplichi. 

Anzi, se per qualche occasione , e in particolare per fuggire 
la sedizione de' mal contenti, sia necessario aggregare nuo i 
uomini o nuove famiglie alla republica dominante; doveras i 
c iò fare con grande unione d'animi e del iberazione d' indiffe
rente amicizia con gli aggiunti, acC'iò per l 'a en ire non vi ia 
discordia e disunione per nome di famiglie nuo e e vecchie: 
come in g ran parte si ede esser intro otto nella republica di 
Venezia; nella quale, se bene si conserva il nome di famiglie 

ecchie e nuove, è però cosi unita la republica che non a en
dosi riguardo a nuove o vecchie famiglie, si danno le d ignita 
e magistrati se non a' pit.i abili, e a cui ha pit.i dato saggio di 
virtu e d' amore verso la republica, facendosi maritaggi insieme 
senza questa differenza di vecchi e nuovi. Cosa che nella re
publica di Geno a non osservandosi, fa stare in dubbio lo 
stato di quella republica, poca amicizia restando tra le vecchie 
famiglie e le nuo e introdotte, né trattando insieme con quella 
confidanza, che richiede il ben della republica, astenendosi dai 
matrimoni communi: che fa che la republica di Genova non 
abbi quella fermezza, forza e union d'animi, che ricerca la con
servazione della republica aristocratka . 

Ancora che in questa forma di republica doverebbesi tro · 
vare una grande unione, essendo appoggiata alla virtt.i ; perché 
però questa è pit.i desiderabile, che facile a ritrovarsi, e noi 
ora tratti amo delle republiche che, se bene sono intitolate ari
stocratiche, sono però pit.i presto appogo-iate a famigl ie nobili 
e ricche, che sopra la virtu, (se bene dove è nobi lta, è ancora 
pit.i verisimi ie, che vi sia congiunta per il piu la virtù , r iguar
dandosi a' principi, e alla prudenza civile, che sempre dove
rebbe in quella prevalere): nientedimeno, perché per il piu tra 
questi vi si trovano due o tre, che in valore e ricchezze pre

vagliono, e ciascuna delle parti procurando di prevalere, si 
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vann o procurando de' favorevoli e seguaci; deve la parte ze
lante dd be c della epubrca por e gni eu onciliargli, 
o nel principio attendere a procurare, che quelle discordie non 
piglino possesso, altrimenti si può an tivedere la rovma della 
republica . 

A questo modo andò in rovina la republica ateniese: prima 
per le discordie di Temistocle e Aristide, e poi di Nicia e Al 
cibiade, e poi di Demostene, E chine, e altri r etori; tali a 
Roma furono le disse nsioni tra Cepione e 1etello , da' qual i 
ebbe origine la guerra sociale, che cominciò a rovinare la re
publica, come scrive Plinio nel libro XXXIII al capo primo, 
e fra pochi anni le discordie fra Pompeo e Cesare , che fillnl
mente distrussero la republica . Tali furono le discordie che 
nacquero nell'Inghilterra tra la casa di Lancastro e l' Ebora
cese, e in Francia tra la casa di Borgogna e quella d' Angi u, 
per le quali quei due regni quasi andarono in rovina. 

Ben avverti Plinio, nel libro XXXIII capo primo , esser di 
tanta importanza nelle republichc l'aver l'occhio a qualsivo?· lia 
principio di discordia per picciol che sia, che , se subito non vien 
sopito, suole apportar la rovina alla republica; esempio ne ·ia 
nella republica romana l o casione leg., iera della guerra so
ciale, cominciata da cosi leggiera causa tra Cepione e 1et Ilo 
nel voler comprare un anello venduto ali' incanto: che se a l 
principio fosse stato vietato a l'un e l'altro il co mprarlo, o che 
presto si fosse tentata la pace e unione degl i anim i, o in altro 
modo provi sto, non sarebbe seguita tanta rovina. 

Molto ben notò Aristotele nel capo settimo del quinto d Ila 
Politica, che raris ime sono le r publiche aristocratiche v re 
e pure: si perché pochi sono quelli, che nelle azioni abbino 
per puro fine la virtu e l'onesto; si ancora perché, a benché 
nel principio ta le fosse stata, e perciò fosse ben apporrgiata 
all'onesto e alle buone leggi, in processo di tempo, o trali
gnando i fi g lioli o a poco a poco mutandosi quelli che gover
nano, si fa mi ta republica, non guardandosi piu solo all'one
sto, ma i s'aggiunge o la nobilta di stirpe o le ricchezze. 
E quindi e' dice, che alcuna volta ne sieguc la rovina o mu-
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tazione di tal republica, perché prevalendo i nobi li o i ricch i, 
e non usando i te rmini convenienti a tal forma di republica, 
ma non ben trattando i poveri o mezzani o mercanti, questi, 
come sempre di maggior numero, non potendo sopportar le 
ingiurie , ribellando i, non contenti di aver rintuzzata l'autorita 
e orgoglio de' potenti, tirando a é tutta l 'autorita publica, imi
tano la forma primiera, e di aristocraz ia , pre ·atente nella mi
stione formano o la politica o la d mocrazia, tirando a sé 
ogn i cosa in egno della vittoria. Il rimedio è tener contenti i 
poveri con l'abonda nza de' i eri, né il lasciar troppo inalzarsi 
i nobili e ricchi. La condizione de' mezzani è ottima. Prima, 
i mezzi sogliano e ser gl i ottimi e piu obedienti, perché le ric
chezze e i beni d i fortuna sogliano far gli uomini audaci, e che 
non sopportano superiori o pari: e quindi le ingiurie e le con
tumelie; e la povert<i con la disperazione induce o inganni e 
frodi o distruzione di quello stato di republica, cercandosi da 
tali sempre q ualche s ato migliore. E finalmente verché la con
dizione del buon cittadino è che sappi e bene obedire, e vog li 
e possa: ma i potenti non vogliono obedire, né lo sanno; ma 
né anco sanno commandare, essendo che i suoi comandi so
gliano esser o imperiosi o tirannici; i poveri ancora pieni d'in
vidia non possono con animo quieto obedire, ma pieni di ran
core, con odii immortali , obediscono si, ma aspettano occasione 
buona di sollevarsi. E perciò non si deve lasciar che troppo 
s'inalzino i grandi; e aggiutar i poveri, favorendo i mezzani, 
i qual i, contenti delle sue facolta né procurano l' al trui , né le 
sue essendo mediocri da altri sono desiderate: e perciò sicuri, 
non essendogli tese insidie da a ltri, né loro ad altrui prepa
randol e. Anzi essendo prevalenti sempre terranno in dritta 
s trada chi o per potenza volesse all'altre parti prevale re, o 
per disperazi one di poverta volesse indurre lo stato democra
tico e popolare. E quindi ottimamente diceva Aristotele, quella 
republica ùo ve predominano i mezzani esser molto durabile, e 
men o e posta alle sedizioni; e perciò le gran citta meno esser 
esposte alle sedizioni, perché in queste tali per lo pi u preva
gliono i mezzani: dove che nelle picciole non vi so no quasi se 
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non i ri cchi , che nei beni di fortuna prevagliono, e i poveri , che 

di numero sopra ·anzano; e le dem crazic son più d rabili 
che le ol igarchi e, perché in quelle vi sono piu mezzan i, a' 
qua li sono concesse le di gnita ed i magistrati, dove che nel
l ' oligarchie quei poch i ricchi soli sono quelli, che son capaci 
di tal i dig nita . 

È mol to ragionevole e mol to utile alla conservazione della 
forma d'ogni repub lica il volere, che tutt i que lli, che per ra
gion di o-uerra si sono resi soggetti , si governino con le leggi 
della republica vi ncitrice, annullando le leggi proprie. 

C AP ITOLO IV 

Della rao-io n di stato aristoc ratica, 
co n la quale si procura la conservazione della for ma di tale rep ublica. 

Abbiamo fin qui proposte le cause delle mu tazioni e di ·tru
zioni delle republiche d egl i o tti ma ti, e i rimedi o per rim e 
diargl i o im ped irle : ora ci restano da proporre le cause della 
conservazione di tal forma di repu blica e il modo di preser
varl a : ne l che saremo a lquanto piu brevi, pe rché, conosciute 
le cause della rovina loro, facilmente si conoscono le cau e 
della salute . 

Tra le pi u principali cause della conservaz ione della repu 
blica deo-li ottimati, commune però a tutte le altre republ iche 
cosi buone come ree, è il non permettere che le leggi in qual
sivoo-li ' minima cosa si mutino, né gli a ntich i istituti per un 
poco siano al terati: perch é, per ben che u na cosi min ima cosa 
app::~ia di niun pericolo, nientedimeno che per le usseq uenzc, 
e potcndovi d'indi nasce re più mutazioni, né per la picciolezza 
del principio conoscendosi i peri coli se non da' periti politici, 
si ca mina spesse volte ad occhi chiu i alla rovina; no n alt r i 
menti d i quello, ch e si fa nelle famio-lie potenti e r icche, nelle 
quali per le soverchie ricchezze non ave ndo i rigua rdo a certe 
spese minute , che per essere spesse, ma quasi in sensibili , non 
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facendovisi sopra riflessione, in proce so di tempo apportano 
ro ina alle case , quando manco il pad re di famiglia imprudent 

i pensa\ a. Si procurerà ancora di sapere tutte le a tuzie , in
ganni e furberie, che o d Il a plebe o da alcuno della r pu
b lic potessero esser r itrova te per mutar lo sta o presente del la 
republica : acciò con altrettanta accortezza i si possa n me
dia re, e impedirle. 

Ancor san\ molto ben d'avertire che, tutto che non tanto 
le olioarchie quanto alcune aristocrazie a ncora d i loro natura 
n on s iano molto sicure dalle rovine, nientedimeno si pos ono 
mantenere in piedi, quando sia che chi le go emano s appi
glino a' que' buoni modi di procedere, che si possano tenere, 
cosi fra di loro come ancor con g li altri che si trovano privi 
d ella partecipazione del maneggio della republica: con questi 
u ando una tal destrezz e ri <Yua rdo, di non ingiuriare alcun 
di loro, e ma ime uom ini che stimano l'o n o r ; e con tirare 
appresso qua lche capo di essi alla podesta del governo; e con 
da r insieme occasione alla pl be d'arricchirsi con diversi gua 
daO'ni; di poi con li compagni e colleO'hi de ' magistrati proce
dendo in maniera popolare: poiché quella ugualita, la quale il 
popolo pretende che sia commune alla moltitudine, è non so
lamente giusta, ma insieme anco molto utile che si servi fra 
le persone che sono di ugual e simil condizione e stato. Perciò, 
occorrendo che molti si tro ino ammessi alla participazione 
d eli' amministrazione della republica, siccome qui vi il numero 
di que ti tali è a guisa di un popolo, in cui hanno luogo, si 
come anco nella republica popolare, i capi e g li aderenti, tor
nerà molto a proposito valersi di mo lti istituti popolari; e fra 
gli altri ài questo, di ridurre gli offici de' magistrati a breve 
tempo, come a dire a sei me i, a fi n che tutti quelli che sono 
simili insieme, e pari di condizione, ne engano a godere la 
l or parte. Co a molto utile per leva r l'occasioni ai machina 
menti, che si possono fare cont ro la republica, non essendo 
giam i co i facile machinare il male per mezzo delle dignita, 
massim amente per mezzo delle g randi, quando siano ammini
strate per breve, come per longa tratto di tempo: essendo la 
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scala con la quale alcuni saliscono ad impadronirsi tirannica
mente dell'imperio della propria citta, l'aver in e sa l::>r nde 
autorita; la quale cosa i potenti nel l 'oligarchia come i capi del 
popolo nella democrazia s'acquistano col mantenersi longamente 
nelle dignita de' principali magistrati. Questo fu piu d'una vo lta 
ricordato da Aristotele nel secondo e nel quinto della Politica, 
apportandone due ragioni: l 'una perché impedendosi agli uo
mini o ambiziosi o di eccellente ingegno la strada agli onori 
e alla digniui, da occasioni a sedizioni, tumulti e mutazioni di 
forma di republica ; l'altra perché rendendo i troppo insolenti 
quelli che, per longhezza di tempo restati potenti , hanno pi
gliato troppo amore al dominare, perciò si preparano la strada 
alla ti rannide : esempio ci sia Giulio Cesare, il qual per es
sergli stato prolongato l'imperio nella Francia, non sapendo 
piu vivere vita privata, distrusse la republica romana, facen
dosi in quella monarca. 

Il quarto avertirnento, col quale ci insegnò Aristotele il 
modo di conser are la republica, giudico e sere ( he pure pa
rera pa rados o) il discoprire i pericoli, che soprastanno alla 
r publica. Poiché in questa guisa divenuti gli uo mini paurosi 
di cader dallo st ato nel quale si trovano, si stringono in ieme 
e concordi pigliano ad un certo modo la republ ica fra le brac
cia, difendendola con ogni studio, perché loro non sia levata 
o malmenata. Onde tutti quelli, a qual i preme ed è molto a 
cuore la salute della republ ica, non faran no che b ne a melter 
alle volte ombra e seminar voci e sospetti di pericoli sopra
stanti o vicini, Ii qual i ~arebbono atti a travaaJiare la citta o 
republica, a fine che in questa maniera gli animi de' cittadini 
fatti tanto piu svegliati, non trala cino mai tempo, a guisa delle 
notturne senti nelle, per custodirla. 

Non piacque ad Aristotele il paradosso di Salone (difeso 
però e da Aulo Gellio nel libro secondo al capo duodecimo e 
del Badino nel libro quarto al capo settimo), che nelle sed i
zioni de' cittadini tutti s'appigliano o ad una o all'altra parte, 
e che nissuno fosse neutrale , che fu però da Plutarco nei 
Precetti ciz.Jili ancora ributtato. la per il contrario Ari totele 
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lasciò scritto essere precetto e av ertimento di grandissima im
portanza il prevedere de' buoni ordini e leggi per impedire le 
contese e sedizioni, che nascono mas imamente fra gli uo 
mini primari dello stato: do end e insieme chi ha la briglia 
in mano del governo prevedere e pre enire con rimedi oppor
tuni, che non s'attacchi il fuoco d i queste discordie negli animi 
degli altri, che i potrebbero facilmente aver inclinazione. 

Non è però fuori di proposito nelle citta a tal republica 
so<Ygette, se nascono qualche romori tra le principali famiglie, 
pur che non i concorrino tutti gli altri cittadini, il lasciar du
rare fra loro questi sospetti; a benché si dovera procurare di 
conci liar le inimicizie, acciò non segua alcuna ri olta che ro
vini la citta: l ' unirli però con parentela o altro modo di reci
proco amore, non è cosi di sicurezza per la republica do
minante. 

Aggiunge Ari totele nel detto apo ottavo de! quinto un 
precetto, il quale, benché commune allo stato popolare, a 
quello de' pochi potenti e al monarca, è però di grand i sima 
consequenza nella republica degli ottimati e de' pochi potenti, 
che è di fuggire di non ing randi re troppo alcuno, ma cercar 
piu tosto di contentarlo e rimunerarlo con mediocri e tenui 
onori, che con alti gradi, che siano di picciol durata. Perché 
corre gran pericolo l'uomo, che si trova nei supremi gradi di 
di<Ynita, di non pigliar mala inclinazione: non essendo virtu se 
non di pochissimi e rarissimi uomini l'usar bene della prospera 
fortuna. II che quanto sia difficile, quindi si può conoscere, 
che appresso i morali ancor è in dubbio, se sia piu difficile 
il portarsi prudentemente e sopportar la fortuna contraria, o la 
prospera: essendo che la contraria rende gli uomini prudenti 
e sagaci , e gli fa vigilanti; e la prospera li fa insolenti, negl i
genti e dispregiatori, come ci insegnò Diodoro Sicu lo al libro 
decimonono. E perciò di Timoleone diceva Cornelio Nepote: 
et id, inquit, qzt(Jd dzfficilius videbatur, multo sapientius tulit 
secundam quam adversam fortunam . Ed ali' incontro in Conone 
dice: Accùiit lzuic, quod caeteris tnortalibus, ut inconsideratior 
in secunda, quarn in adversa esset fortuna . Onde Aristotele , e 
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nel libro quarto della Politica e nel secondo della Retorica, 
diceva che per la prospera fortuna gli uomini i fa o ili 
insolenti, e nella contraria piu modesti e piu quieti. 

Ben vi agg iun r;, e però nel medesimo luog o Aristotele un 
belli simo ammaestramento, che quando pure si abbi condotto 
a lc uno ad una tanta altezza, conviene poi tanto maggiormente 
fu ggir l ' a ltro scoglio opposto, di non volerlo poscia in un tratto 
digrada re d un tanto onore, che se gli · dato: ma a poco a 
poco cercare di levarg li di mano l 'autorita e gl i onori. 

E perché dalla forma della 'ita seguitata dai privati ponno 
nascere ancora delle novita nelle republi che, scrive Aristotele 
ivi un avv rtimcnto di ra,..,ion di lato commu ne a tutte le spe
cie di r publi che, che però in quella dea li ottimati, come piu 
princ ipale, è piu d'importanza: che si debba ordinare un ma
gistrato, il qual e abbia da osservare i modi di vivere ten uti 
da' ci t din i, per potera li notare e correggere, quando non 
siino conformi a lla qualita della republica, o ari tocratica o po
pola e o politica o d' a ltra sorte che Ila si sia, nella quale essi 
si trovano, partendosi dagli ordini convenienti o nel ve tire o 
nel banchettare o nell'armeggiare o in far nozze o in altro af
fare: al che spesso ne s guano innovazioni importantiss ime a 
tutto lo stato della republica. Siccome anco per una simil ca
gione h annos i da os ervare i modi dell'ozia re e darsi be l 
tem po, che u i questa o quella sorte d'uomini, cioè i ricchi , 
i poveri e i mezzani; poiché da simili ridotti e dalla licenziosa 
vita d 'alcuni na cono motivi d'importanza, e spesso machina
menti contro la republica. 

1 ella republica romana i censori avevano que to incarico, 
e presso gl i a tenie i ne li' Areopa go ciò si tratta\ a. Era appresso 
de' ~rec i un determina to ce n ore circa i l vivere e vesti re delle 
donne, che si chiama va yuvmY..o Of!O<;. Cosi dopo le guerre ci
vili , in ogni cosa e. endo variata la republica romana, prima 
C. Cesare e poi Augusto fecero prefetti so pra tutte queste cose 
e in particolare sopra i costumi, come cri e Dione istorico. 
E quindi n Ile ben ordinate republiche con ogni diii enza si 
procura , che non s ' innovi cosa alcuna nei costumi, nel vivere 
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e nel vestire; in maniera che né anco le cose che patiscon o 
qua che eccezione, e quasi sono r id icole, permettono che si mu
tino , per picciole che siano. Come vediamo nella prudenti sima 
republica di Venezia, che oltre le co e di maggior importanza, 
che restano nel loro stato antico, elle leggieri ancora non am
mettono al terazione alcuna, come nei beretini. che per ben che 
a ppaiano ridicoli per difendere il ca po da la pioggia, da' venti, 
e dal sole, non permettono però che si mutino, per non fa re 
tra a ad alcuna m utazione nei suoi veri cittadini. Del che 

Plutarco riprende Lisandro che con queste mutazioni corrom
pesse la sua patria Lacedemone : come anco e Sallustio e Livio 
molto aggravano Silla e Lucullo che guastassero la r publica 
romana con avere introdotto il lu o a iatico. 

E perché questa specie di republica è composta di un de
te rminato numero di famiglie , o per vera virtu, o per nobilui, 
o per determinato censo: per raaion d i stato devono i padri 
procura re che pochi dei suoi figliuoli piglino moglie; ma im
piegarne parte devono per servire Iddio in religione, o togata 
o cavaleresca, parte in guerra. parte in servir prencipi: acciò , 
moltiplica ndo i tanto que lli che possono partecipare della re
publica, non si muti in form a popolare; o enendosi alle di
scu sioni de' beni, la poverta non facci a vilire la nobilta, im
p iegandosi per ben vivere in sordidi esercizi, o , non p tendola 
moderatamente sopportare, e~sendo commune a molti, s ia causa 
di rivoluzione tale che muti la forma della republ ica . 

Spesse volte ino ltre si deve riformare la republi ca e ri 
durla ai suoi principi, del la qual cosa i politici g iudicano non 
esservene altra per conservar la primiera forma di ta le repu
blica piu eccellente: imperciocché questo è proprio di qualsivo-
·lia republica, che o con la continua pratica coi forast ieri, o 

per la proprieta del tempo, o per la negligenza di coloro che 
overnano la republ ica, pian piano si infettano de' ccstumi fo

rastieri ; al che se pres to non vien provisto, facil cosa è mu
ta r forma : e perciò disse il po ta: S i paulum summo discessit, 
verget ad imum. 
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Cap. V- Allri avvertimenti per conservar la forma della republica degli 
oLt'mal'. 

Cap. \'I- Della rag ion di stato degli ottimati per conservar la loro re
publica contro la pl be. 

Cap. VII- Primo ingauno inse<Tnatoci da Aristotele [Polit., III, 7] contro 
la plebe nella republica de' pochi, per conservar la forma della re
publica. 

Cap. VIII- Seconda accortezza nella republica aristocratica, o de' pochi, 
per conservar le forme delle loro republiche contro la plebe. 

Cap. IX- Un c ltro in anno degli ottimati e de' pochi verso la plebe per 
conservarsi il dominio senza d isgusto di quella. 

Cap. X- fo do di contentar il popolo circa l 'uso delle armi, senza pre
giudicare agli ottimati o pochi. 

Cap. XI- Altri artifici de' patrici per conservar la fonua della republica 
contro i plebei. 

Cap. XII- Altri modi di conservare l'aristocrazia senza offesa della 
plebe. 

CA PITOLO XIII 

Della ragion di stato decrli ottimati per difendere la forma 
della loro republica contro alcu no, che si volesse far re. 

Dove molti sono potenti non è dubbio, che non è gran 
cosa, che ad alcu n di loro, per ben che siano di quelli ap
presso dei quali risiede la suprema autorita e 'l dominare, venga 
pensiero di tirare a sé tutta l'autorita, e di farsi assoluto si
gnore. E se bene si supponesse virtu nei dominanti ottimati 
nella prima elezione, spes o però nei figl iuoli tal bonta dege
nera; e l'ambizione, che nel le dignita sempre suol crescere, 
incita ancora a cose contro l 'onesto: perciò è ragionevole, che 
ciascuno vadi osservando gli andamenti e le pratiche de' col
leghi, acciò alcuno di loro non si facci troppo potente e che 
non s'incammini all'usurpazione del regno; come di Cesare 
dice Svetonio: « Uno in quel tempo governava ogni cosa nella 
republ ica, e tutto dipendeva dal suo arbi trio » . Nel che Bruto con 
ragione riprese Cicerone, che avendo in alzato con eccessivi onori 
il giovanetto Ottavio, l 'avesse armato contro la republica . 

Per preservare adunque da simil male tal forma di repu
blica, prima si avertini a non commettere per troppo longo 
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tempo un magistrato , e particolarmente militare e supremo, ad 
un solo. E perciò i romani la dittatura, che era upremo ma
gistrato e che a solutamente coma ndava, non permisero che 
durasse piu d i sei mesi : e di piu vi i acrgiun geva il maestro 
de' cavalieri , che pote se all'occasione impedire qualche tenta
t i o, che si fos e intrap reso contro la patria . Ai consoli il su
premo imperio negl i eserciti e nelle spedizioni di guerra era 
d ' un anno , dopo il quale se le mandava il console successore; 
se si prolongava per qualche importante necessita, era fatto ciò 
con a uto rita e licenza del senato; e per poco tempo l 'essersi 
prolongato a Giulio Cesare il magistrato nella guerra di Fran
cia, non distrusse egli la forma della republ ica romana mutan
dol a di republica o dem ocrazia in monarchia? Della qual cosa 
siffattamente esclama cont ro Cesare Marco Tullio in una certa 
e pistola ad Attico con queste parole: «Che cosa si può fare 
piu su perbame nte? Hai tenuta la provincia per dieci anni non 
concessiti d al Senato, ma da te tesso per forza , e per mezzo 
drlle fazioni usurpati; è gia passato il tempo, non della legge 
concessati , ma della tua ambizione: ma fa che sia dalla legge; 
ormai s i determina, che ti sia dato il successore: l'impedisci 
dicendo, che vorresti che s' avesse riguardo alla persona tua 
e all'onore . Abbi tu riguardo al nostro . Dunque avrai un no
stro esercito pe r piu longo tem po di quello, che ha comandato 
il senato ?». La qual n:-.turale superbia e desiderio della nobil ta 
di resta r comandando nelli imperi , Caio Mario detestò, appresso 
Patercolo , con agr i parole. 

Per questo Aristotele nella Politica molto ben ci avvisò 
esser molto ben da fuggire in questa forma di republica l 'e leg
gere d ue volte uno al mede imo mao-istrato , se sani dei mag 
giori: si accioch é tutt i possano pa rtecipare degli onori e delle 
dignita; si ancora acciò alcuno troppo potente, divenendo vago 
di quella grandezza, non procuri o on forza o con ingegno 
di piu non )asciarla, ma facendosene patrone mutare lo stato 
aristocratico in monarch ico. Marco Rutilio Censorino, fatto dal 
popolo ro mano la seconda vol ta censore , congreo-atolo nel prin
cipio, acremente lo riprese, che due volte gli avessero imposto 



II2 LUDOVICO SETTAL A 

qu el carico, e data quella potes ta, la quale a' suoi maggiori , 
perché le pareva troppo gra nde , e ra parso bene à ·abb rev iarla . 

Per il che il popolo, cosi dal m desimo persuaso, dispose per 
legge, ch e per l 'avvenire nessuno potesse due volte ave re tal 
magistrato . A questo fine fu fatta dal senato Jeage , che nel 
creare i tribun i dei soldati , non fosse nominato a lcuno per tale 
officio , il quale quell'anno fosse sta to tribuno della plebe , né che 
al uno si pote se ri fa re tribuno della plebe per l'anno seguente. 

Non si deve permettere che un cittadino, per ben che s ia 
nobile ri cco e poten te , si congiunga in affinita e pare ntele con 
matr imonio con prencipe forastiero: e particolarmente con ·iun
gendosi in matrimonio con figliuole di sangue regio, pe rché, 
essendo grandissima l' ambizione nelle donne, fi gliuo le allevate 
alla grande , e che hanno padre e madre di condizione regia e 
che soli coman dino , mai potranno sopporta re stato privato; e 
sempre stimolara il marito ad usci re dallo stato privato, e a 
tutte le ore, c maggiorrn nte q11a ndo saranno nei piac r i ma
ri tal i , lo S(Jing ra a procu rar~. i il dominio asso luto. 

Ma né anco si deve concedere, che cit tadino al cuno, s ia egli 
o de' governa nti o de' udd iti, mariti fi CY} iuol a in p rencil-'e fora
stiero, come nel quinto della 1 olilica ci insegnò Ari totele: 
perché o il padre con il mezzo del genero in g- randi to t ntera 
qualche novita, o gran ri cchezze per la do te ·usci ranno dalla 
r epubl ica, o quel prencipe agg-iutato dalla potenza e ricchezza 
del u cero, che per piu potere facilmente trad irebbe la patria, 
si acquistera per lu i quel domin io. Bellis imo esempio di ciò 
ci la~ciò Ari totele, al capo settimo, de i locresi , la r epubl ica dei 
quali i perdette e andò sotto la tirannia d i Dion igi il giovi ne si
g nore di icilia, per aver avuto per moglie una signora locrese , 
molto nobile e ricchissima; per il qual parentado e per gl i aggiutì 
in rli rirortat i , assaltata quella republica , se la fece sogCYetta. 

Fu parere di Catone e d 'altri prudentissimi pol itici, pe r 
fuggire i pericoli che potessero dis truggere una republ ica degli 
ottimati, o de ' pochi, esser utile il fomentar le d iscordie e le 
fazioni che fossero nate tra due grand i e potenti; e se que to 
parere non i in tende sanamente, veggo che sarebbe molto male , 
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e che porterebbe la rovina alla republica. Livio notò che le di 
scordie degli ordini sono il vero v leno delle republiche; in 
maniera tale, che Aristotele nel quinto della Politica al capo 
sesto dell oligarchia, o governo de' pochi, o nobili o ri cchi, 
d isse: se tal go erno sani unito, e saravvi concordia tra loro, 
non rovinera si da sé facilmente, e per cause interne: che sara 
adunque nel go ·erno degli ottimati? Onde nella republica ro
mana per questa causa Fabio e Tiberio Gracco remessero gli 
odi i e si conciliarono in amicizia per il beneficio publico. Anzi 
se per caso si scorgera esser nate fazioni per inimicizie tra i 
primi della republica o citta, si deve procurare di levarle, ma 
i bisogna usare grand' arte e prudenza politica . Conciosia che 

se a ciò non si provvede levando questa emulazione e concor
renza, scoppia finalmente e fa che l ' uno di loro vincendo, per 
la vittoria potente e incamminato al dominare, occupa l' im
perio e olo procura d i signoreggiare: in tal caso i ridu e la 

republica che, come dice Tacito, acciò vi sia pace sia bene che 
tutta la potesta si sia d'un solo. Sara forsi vera la sentenza di 

atone non nella citta metropoli, né fra quell i che fanno il 
co rpo de' dominanti, ma nelle citta suddite, dove sia popolo bel
licoso e uomini principali di grande spirito: che se cola na
sceranno tra' principali inimicizie, se bene non si de ono fo
mentare, acciò in due parti e fazioni diviso il popolo non 
metta in rovina tutta la citta; non san'l però espediente, né 
sara in tutto buona ragion di stato il conciliargli in maniera, 
che possino macchinare ribellione, ma doveranno seque trarsi 
in casa, e con sicurta procurare che non si offendano : !ascian
dovi qualche sospizione sempre, che con la diffidanza non li 
lascieni un ire a danni della republica; anzi, e l'una e l'altra 
sempre sospettosa andera osservando gl i andamenti suoi, e per 
mostrars i fedeli alla republica dominante, sempre nelle cose so
spettose avviseranno. 

A fr enare ancora la soverchia potenza d 'alcuno, e imped ire 
i progressi che potrebbe fare in danno della republica, la se
greta difesa che usarono gli edui, descritta da Cesare ne' suoi 
comentari, mi pare degna di essere qui aggiunta : che due di 

Politici e moralisti de/ Seicento. 
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una f:1.mi lia, essendo vivo e l' un e l altro, non potessero esser 
non solo in ma~,is t rati nel medesimo tempo, ma né anco in e 

nato; essendo che q uesto ul timo n ·l quinto della Politica è 
stimato da Aristotele cosa di non poco per icolo. E questo fu 
la cau a che Pom peo Colonna impedi che non fosse creato i 1 

pontefice Giuliano de ' Medici, come scrive il Giovi o: non pa
rendo ragionevole, ma cosa molto ambizio a, che il pontificato 
continuasse in una casa, e in due fratelli, e per co i long 
tempo. 

C APITOLO XIV 

Rimedi contro la soverchia potenza d' a lcun o, 
elle nella republica degli ottirnati procurasse il dom in io per sé. 

Abbiamo fm qu i in egnati i rimedi preservativi nella repu
bl ica a ri stocratica e oligarchica : acciò facendosi alcuno troppo 
potente, o per vir tu o per favori o per ri cchezze, non procu ra se 
di d istr uggere la republica e farsi assolu to signore . Ora re ta d <. 
insegnar la cura , cioè il modo d i impedire , che colui che sopra 
gli altri si è fatto potente o per azioni virtuo e o per altro m odo, 
non . i facci patrone mutando la forma della re publica . 

Se ad unque a lcuno sara ere ciuto a troppo g ran potenza, 
con q ualche bella st ratagema bisognera pian piano abbassarlo; 
e con mandarlo a qualche guerra , o per la republ ica mossa n 
in aggiuto d'amici, dove sotto s pecie d'onore abbi da spender 
molto e scorrere peri colo nella riputazione. Ma se le cose le 
succede sero bene, sara di mestieri ri vocarlo a casa: o mo · 
trando di ciò fare per sollevarlo da tante molestie, che seco 

apporta la guerra; o pe r dargli qualche carico onorato nella 
citta , ma però sotto gl i occhi del senato , che pure andera os
servando tutti i suoi po rtamenti : come fece Tiber io con G e r
manico, che per levarlo dal corso del le vittorie l'in vitò al con
solato, che pure era da essercitarsi sotto i suoi occhi ; e per 
questo dice Taci to: ilaque non cunctatus est ultr(z Germanz"cus, 
quanquam fingi e a, seque per ùr idiam parto iam decori abstralzi 
intellige1·et. 
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Ma perché qualche volta non si possono im pedire gl' impeti 
della fortuna, che bene spesso a i va fo rza porta uno ai su
p rem i gradi d'onori e di arandezza ; o perché negligentemente 
osser ando le azioni di alcuno, si lascia pigliar possesso nell 
grandezza: i bisognen:i gran prudenza a provvedervi: né al
l ' improviso è bene tagliarle le ali, ma a poco a poco, e con 
qualche industria bisogna fiaccargli le forze: acciocché, se in 
un subito si tentasse d 'abbas arlo, se le de se occa ione di 
tentar di peratamente tutte l imprese per so tentars i e d 'appi
glia rsi a qualsivoglia partito , per pericolosissimo ch 'egli fosse 
e a se stesso e alla republica . E questo è q uello di che avvisò 
Pericle la sua republica, come scrisse Valerio Massimo nel 
libro settimo al capo secondo: che si raffrenassero i giovani 
della prima nobilta e d'ingegn impetuoso . Perché con il troppo 
favore dal soverchio convincimento pasciuti non possono esser 
impediti, che non ottenghino tut ta la potenza che vogliono : p r 
esser ancora dall'altra pane cosa da pazzo, e inutile il volere 
biasima r le forze , che da loro sono state fomentate. 

Pertanto in tal caso è di m es ieri ritrovar modi, con li quali 
da se stesso s'abbassi; e con ogni industria si deve indurre a 
cose, che gl i accendino il fuoco dell ' invidia: e, come dice Livio 
Mantio, perché col mezzo della plebe non assal ti amo colui? 
essendo piu sicuro con il mezzo di quello assalirlo , acciò op
presso dalle forze caschi. Cosi fece Mecenate, come scrive 
Paterculo, quando con tanta quiete e dissimulazione, conosciuti 
i precipitosi consegli del giovane Lepido , con tanta prestezza 
e destrezza e senza alcuna perturbazione di cose o d'uomini, 
estinse l ' incendio de lla nuova guerra civile, che era per risor
gere. Cosi fece Alessandro con Filota, e T iberio con i Liboni, 
che si preparavano la strada all'imperio : avendo il primo in
vitato a cena, e burlato familiarmente colui, che pure prima 
aveva condannato , per non eccitar rumore nell'esercito e negli 
ami ci; e il secondo , come dice Tacito, onwvit P1"elura, con
vinctibus adlzibuif, non vultu alienatus, non verbis commolior . 
Cu:nctaque eùts dieta factaque , cum prolzibere posset, scire ma
lebat. 
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LIBRO QUARTO 

DELLA RAGION DI STATO DELLA VERA REPUBLICA 

Proemio. 
ap . I- Quale sia la republica commune, e come si conosca differente 

dalla republica popolare, o democrazia. 
Cap. II - Che questa republica, se bene è piu rara, è piu durevole e ha 

bisogno meno dell'accortezza usata dalla ragion di stato. 
ap. Ili- Perché cosi poco scrisse Aristotele della ragion di stato di que

sta politia, e tanto dell'oligarchia e democrazia; essendo queste ree e 
quella retta . 

C APITOLO IV 

Della ragion di stato della politia, o republica commune, 
per rispetto della sicurezza del popolo. 

Se bene da principio la ragion di stato da noi sotto due 
capi è stata ridotta, che sono gli occulti modi e accortezze, 
con le quali e il dominante si possi conservare, che non sia o 
ucciso o cacciato di stato, e la forma del dominio o republica 
sia conservata nel suo stato, né mutata in altra forma: in questa 
forma però di republ ica commune a tutti, non potendosi per cause 
interne distruggere il dominante, per essere tutto il popolo, 
circa quella prima parte adunque solo sani da proporre il modo 
da difendersi dalle cause esterne, cioè dag li inimici, li quali o 
ptr aggrandirsi di stato, o per invidia, o per altra causa cer
cassero di distruggerla. Nel che ancora non mi pare di dovermi 
allargare: perché e i pericoli, che soprastanno ai popoli dagli 
inimici esterni, sono i medesimi che sono nelle altre specie di 
republiche, e i rimedi sono i medesimi. Però quello che fin qui 
si è scritto per difesa dei monarchi e degli ottimati, e quello 
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che pure a questo proposito ho da scrivere, che si ha da fare 
per difesa de' tiranni , de' pochi e del popolo, potra servire a 
que ta parte de lla politia commune: come il foritficar d'avvan · 
taggio la citta , dove è il gran consiglio ; fornirla e di tutte le 
cose necessarie in guerra per difesa; ben fornirla di vettovagl ie ; 
armare e agguerrire il popolo; presid iare i confini; aver buone 
spie ne' vicinati; e simili cose, che rendano deboli i pensieri 
degli invidianti. 

C APITOLO V 

Della ragion di stato della politia, 
per conservare la forma di tal republica. 

Se il popolo nella politia non fuggirci l 'errar com m une di 
tutti i popoli, che presupponendo il fine delle republiche la li
berta commune, pensano per questo ancora che commune debba 
essere non solo la elezione de' magistrati, ma egualmente an
cora i magistrati stessi: non potra mai durare o conservarsi tal 
forma d i republica, pensando che l'uguaglianza che si ha da 
servare nella republica debba essere l'aritmetica, cioè la distri
buzione degli uffici e magistrati, non fatta distjnzione di persona; 
essendo che questa uguaglianza di numero non è atta alla con
servazione d'una republica, non essendo ogni uno atto ad ogni 
carico: ma bene la geometrica, nella quale e secondo le con
dizioni e qualita di persone si fa l 'elezione e la distribuzione 
degli uffici e de' magistrati. E in questo la politia commune è 
differente dalla democrazia: perché in questa si usa la distri
buzione aritmetica, e in quell a la geometrica. Però se si vorra 
conservare contento tutto il popolo d'avere l'autorita d 'elegger 
le persone per i magistrati, essendo posta in questo l ' autorita 
detta dai greci politeuma, eleggerci ai magistrati gli uomini piu 
eccellenti e a r ender ragione al popolo piu atti , distribuendo 
gli uffici minori a ' minori del popolo; servando però almeno in 
parte la giustizia appoggiata a li' ugualita geometrica. 

Quelli che a veranno i magistrati, benché dovranno esser 
severi osservatori della giustizia, saranno però nell'eseguirla 
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piace\ oli: e se potranno con soddisfazione delle parti campo
nere le liti, ari util cosa per l 'amicizia, che si conserv fra le 
parti, cosa utilissima nella politia; e ciò non potendo far , data 
tu ta la soddisfazione, che si può, alla parte che ha il torto, e 
di prove e di tempo, sentenzieni facendo quanto può capace 
la parte del to rto che ha . 

Essendo la dignita, per il magistrato, che tiene sopra tutte 
le cose , s'avvertira di non fare n · in fatti né in parole ing iuria, 
o usare contumel ia ad alcuno, per la potenza e autorita che 
gl i è stata concessa dal popolo. E empio ci sia Appi Claudio, 
che con l'a er tentata la castita della figliuola di irginio dì
strusse il go\'erno dei decemviri; e Ales andro de ' Medici duca 
di Fiorenza per simil causa perdette co 'l dominio la vita . Per 
questa simil cau a a' tempi de' nostri avi i svizzeri, scosso il 
giogo del dominio de' nobili, si posero in liberta, e indussero 
il governo popolare e la democrazia. Que to in egnò Ciro 
morendo appresso Senofonte; e questo è quello che scris e Sa
lustio nell ' istoria di Catilina dei costumi del! 'antica Repub ica 
Romana: ùz pace vero beneficiis magis, quam melu imperium 
agitabmzt. 

Non essendo che piu mova il popolo a edizione che le 
gravezze straordinarie e i dazi insolit i, nella politia commune 
se vi sara necessita de' denari, o per guerra o per fortificazioni 
o per altra cosa urgente , quelli che sono nei magistrati, o soli 
o comm uni, mai doveranno aggravare tu tto il popolo da sé: ma 
fatta con tu tto il popolo commune la necessi ta, dal consiglio mag
giore dovera il tutto esser ordinato col consenso della maggior 
parte del popolo; perché per il piu in questa sorte di republica 
i maggiori magi trati semplici o communi essendo ancora dal la 
plebe conceduti ai più savi, essendo questa quali ta piu nella no
bilta, subito verrebbero in sospetto di es er traditi dai nobili, e 
gli terrebbero in concetto di preoccupatori dell'entrate publ iche. 

arei troppo longo, se voles~i portare gli esem pi delle rÌ\ olu
zioni e mutazioni di regni e republiche pe r questa sola causa. 
rella Scrittura sacra, morto Salomone, in Jeroboam, mossa per 

questo sedizione da' giudei fu divi so il regno nel regno di Giuda 
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e di Israel (nel primo de' R e al capo dodice imo) . In Ispa na 
nel pri ncipio dell'im perio di Carlo qu into per tale occasione 1 

furono pericolos i simi movimenti, come scrive il Giovio nella 
\ it d'Adri ano sesto. Ed in Guascog a otto Enri co secondo, 
come scrive il Belaio. 

A vertirassi nella distribuzione degli onori e digni a non 
tralasciare i de ni e merite o li: perché qu esti ta li, come che 
siano d i grande spirito accompagnato sempre con ambizione, 
ved ndosi anteposti uomini di condizione di gran !ono-a inferiori, 
tumultuano, e sono facili a movere e compire sedizioni e mu
tazioni di fo r ma di republica; e per il contrario \ eden do la 
plebe esser impiegate tali dignita in uomini di ccellenti qualita 
ed ernia nti, per ambiziosa che sia, si acquieta. Esempio ne 
ia la plebe romana, che ambizios pur di a er l'autorit · d i 

elegger i tribuni, attenutala pure e quasi per forza , quando i 
patrici pensarono che non dovesse il popolo eleggere se non 
plebei, elesse tutti i tribuni de ll'ordine patricio, contento de l
l' autorita dell'eleggere . 

Spesse volte ancora a viene che nei grandi e generosi, o 
per paura di esser abbas ati e depre si, o per paura di esser 
castigati per qualche eccessivo del itto, viene lor pensiero di 
r ibellarsi dalla patria e d i mutar fo rma di republica. Esem pio 
del primo i sia Giul io Ce are, che du bitando che e, licenziato 
l esercito , privato fosse andato in Roma , da' suoi nemi ci po
tentissimi fusse oppresso, m utò la republica sua in monarchia. 
Del secondo èvvi l 'essempio di Catilina e Lentulo, che per 

aura d'esser castigali degli eccessi e sceleraggin i commesse, 
tentarono di di truggere la r publ ica romana; e Pericle, il qual, 
per aver male speso il dena ro publico, dubitando d esser ca 
stiga to nella testa, mosse e concitò la guerra del Peloponeso, 
con la quale rovinò la sua patria Atene . Il rimedio sara, con· 
siderate le occasioni, e cono cencio i troppo alti pensieri d i ta li 
uomini, o acquetarli se sono buoni cittadini, onora n o gli con 
dig nita, avendogli però sempre gli occhi ad dosso, e conside
rando tutti i suoi andamenti: o subito o pprimerl i e castigarli. 

Nella pol itia commu ne non è cosa che apporti piu pericolo 
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alla sua conservazione, che il permettere che una delle tre 
parti in maniera accresca o di numero o cf q li ' cl poss 
su perar le due altre. Tre parti annoverò Aristotele in questa 
republica: i nobili, o ricchi, i mediocri e i plebei; e volle che 
in maniera concorressero armonicamente, che se ben tutti alla 
elezione de ' magistrati concorressero servata l' ugualita aritme
tica, se do veva però conservarsi, giudicò nell'elezione doversi 
servare l 'ugualita geometrica, dando i magistrati maggiori a 
quelli, che conoscessero prevalere di bonta, prudenza, e valore: 
non lasciando da parte almeno in qualche modo e la nobilta 
e la ricchezza , e proporzionatamente compartendo gli uffici mi
nori , lasciando alla plebe la voce dell'elezione e i suoi guadagni 
delle loro arti. Insegnò adunque questo gran maestro, che si 
come la bellezza e la perfezione de' corpi è posta in una delle 
proporzioni delle parti tra loro, e se una eccede, si guasta 
qu el la proporzione; e come nell'armonia una voce eccedente 
sconcia il concerto, cosi avvenire in questa republica: se a poco 
a poco o in numero o in autorita crescerei la plebe in maniera, 
che le altre due parti non possano unite contrapesare, la politia 
comune si mutera in democrazia. Come ancora occorrera, se 
una delle parti per caso in guerra fosse uccisa , come a Tarento, 
ad Argo e ad Atene scrive esser occorso. Ma perché solo da' 
g reci pigliamo esempi? Cicerone nel terzo D egli uffici e nel 
secondo delle Epistole ad Attico e nella quarta Catilinaria ben 
scris e, la salute della republica romana tutta esser riposta nella 
concordia dei tre ordini, de' quali era composta, senatorio, 
equestre e plebeo; e dalla discordia di quelli medesimi nascer 
la rovina. De la quale unione d 'ordini perché il primo pertur
batore fu Gracco, avendo depresso l'ordine senatorio e inalzato 
g li altri, fu ancora chiamato il primo distruttore della repu blica 
romana . Cosi in Atene Temistocle avendo depresso la fazione 
degli ottimati e principali, e inalzato i popolari, distrusse la 
republica di quella citta politica, e la mutò in popolare e de
mocrati ca . Il prOV\ edere dunque a questo di ordine ara l 'andar 
ben co nsiderando l 'accrescimento della plebe, e vede ndo che 
ac resca , o sotto specie di tener conto della vi rtti sceglierne 
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fuod una parte dei piu principali , o per la virtu o prudenza o 
per il alare nelle cose militari, e aggiungerla a' mezzani: anzi 
dei piu eccellenti alcuni aggregarl i ai patrici, perché cosi, sotto 
titolo di onorare i piu eccellenti tra loro, piu stimati e amati, 
si priveni quell'ordine dei piu valorosi, e si fara acquisto della 
benevolenza del popolo , e se le dara animo alla irtu, e si 
fortifi cheranno gli altri; essendo solito sempre, che gli aggre
o-ati e g raziati siano piu difensori della parte nella qua le sono 
rice uti, per non lascia rsi pareggiare da altri , che fossero del 
primiero ordine e per gratitudine dell'onore ricevuto: e cosi 
si indebolisce quella parte, che per numero suole eccedere. 
L'ammettere ancora alla cittadinanza qualche forast iero di qual
che qualita insigne ornato , e inserirlo nella parte piu debole, 
pa rmi rimedio contra questo pericolo di non picciola impor
t anza, se ben questo nelle citta gr~ndi e piene di popolo è 

rim edio piu sicuro che nelle picciole, dove tutti i cittadini per 
nome e cognome si cono cono. 

Osservò Aristotele, e con molt i esempi mostrò, molte re
publiche esser andate in rovina per le discordie de' principali 
cittadini, le quali ancora avevano avu to principio da leggeris
sime cause: apportando le rovine di sei republiche occorse a' 
suoi tempi, a quali aggiungeremo le mutazioni in vari tempi 
occorse al la republica degli ateniesi, per le discordie di 1c1a 
e Alcibiade , e prima per quella di Temi tocle e Aristide, e dopo 
per le di cordie di Demostene, Eschine, Licuro-o e altri ora
tor i. E cosi a Roma per i dispareri che accorsero tra Cepione 
e Metel lo nel comprare quell'anello all'incanto, come scrive 
Plinio nel libro XXXIII al capo primo , nata la guerra civile e 
sociale, si cominciò a rovinare la republica romana: e dopo 
alquan ti anni si rovinò affatto detta republica per le discordie 
tra Pompeo e Cesare; le qual i non solo portano pericolo, quando 
il fine di ambedue è indrizzato ali ' acquisto dell' imperio: ma 
ancora quando un contrasta con l 'altro per d ifende re la li berta 
del la patria e la forma del la republica, e l 'altro per usurparsela, 
come occorse tra Cicerone e Antonio. Ma piu gravi e piu cru
deli sono le dissensioni, che occorrono fra due che aspirano 
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ali' imperio, come cred io fosc:.e tra Cesare e Pompeo: come 
n,J r gno d' Ingì iltcrra t a l f mig li Eb race~t Lanca:::. i ; 
e in Francia tra la famiglia di Borgocrna e d' Angiu: per le quali 
inimicizie si sogl iano distrurrgere le fo rme delle republiche . 

Pensò inoltre, e molto bene, Aristotele, nella politia in par
ticolare do\ ersi fare le dignita e magistrati non perpetui, ma 
di poco tempo, come annui, o di due anni: i per non serrare 
la porta a tanti altri meritevoli e desidero i degli onori, li 
quali se si vedono privi di peranza di sottentrare ancora loro 
in alcun tempo alle dignita e onori , movono delle seùizioni 
e rovinano le republiche; si ancora perché co 'l perseverare al 
longo in un magistrato si fanno insopportabil i, per esser solo 
usi a commandare né soliti ad obedire, e per la longhezza del 
magistrato non soliti a render conto a' supremi magistrati d el
l'azioni loro . Esempio ci sia Giulio Cesare, che per essergli 
stato prolongato l'imperio nella Gallia tanti anni, non poteva , 
né sapeva vivere piu p ri vatamente, e perciò si usurpò l'imperio . 

Bellissimo è Io stratagema, che nel quinto della Politica al 
capo ottavo insegnò Aristotele, che per mantenere una repu
blica si deve mostrare o fingere un imminente pericolo: perché, 
o f Iso o vero che sia, si rendono i go ernatori della republica 
piu diligenti nell'antivedere i pericoli e provedere che non vi 
si inciampi; e i cittadini staranno piu pronti alla difesa. Con
ciosiacosa che bene spesso avviene, che per la longa pace e 
tranq uilli la si sogliano trascurare le cose; e ali' i m pro viso so
praggiungendo i pericoli, non essendo pronte le difes , restano 
oppresse o in pericolo di perdersi le republiche, o almeno di 
perder parte del dominio. Perciò per ragion di stato convi ne, 
se non vi è vero pericolo de' nemici o jnterni o esterni, fin 
gerne de ' verisimili, acciò si stia con gli occhi aperti per con
servarsi. 

Perché vera e buona republica ancora quella è, do e il piu 
de' cittadini sono ammessi al governo della republica, escluden
done la fece piu sordida del popolo. Per far questo e i greci 
e i romani si servirono del censo, cioè che nissurto potesse 
concorrere alle cose principal i, che non a\esse tanto in beni 
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di fortuna; e perciò si face a nelle picciole citta la ri egna di 
tutti i cittadini e la revisione de' loro beni ogni anno o nel 
biennio: e nelle grandi ogni cinque, che perciò chiamare o 
« Iu tro , acc iò si vedesse chi era d aCTaiungere e chi da le-
are . E perché occorre, o per ittor ie avute, come fu in Roma 

per la vittoria dell'A i a e di An ioco, o per invenzioni di minere 
nuove, come è stato a' tempi de' nost ri avi delle ricchezze de l 
Potosi e del Pen1 , che le ricchezze accrescono ; e cosi ogni p le
beiuzzo sarebbe abile alle dignita, che sarebbe la rovina della 
republica per la ordi ezza del ministrante: in egna Ari totelc, 
acciò non i guasti la form a di tal republica da principio or
dinata per tanto censo , in tal caso doversi a zare i cen i alla 
proporzione; come per il contrario, per qualche avversita im
poveriti i participanti della republica, si deve alla proporzione 
sminuire il censo. 

Cap. I - Dell'ost racismo usato dagli ateniesi, se sia cosa giusta e ut ile 
per conservazione d'una repuhlica. 

Cap. II - Ra ioni addotte dal Paruta [Discorsi polit ., T, 15] in d i fes~ 

dell'o tracismo. 
Cap. VIII- Quello che scrisse il Paruta contra l'ostracismo; e come scio

gli le ragioni addotte. 
Cap. IX- Che l'ostracismo è buon rim ed io per la conservazione delle 

republiche; e a quali più convenga, e fin a qual term ine . 
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LI BRO QUI1 TO 

DELLA RAGION DI STATO TIR NNICA 

CO r LA QUALE l TI R AN-TI PROCURA r o CONSERVAR É 

E IL LO R O GOVER~. O 

S OMM A RIO 

Proemio. 
Cap. I - Per che causa la t irannide è la piu rea forma , che si a tra le 

republiche. 
Cap. II - Due e ser le specie delle tira nn idi, e perciò la ragion di stato 

loro esser diversissima e contraria. 
Cap. III- Delle ragioni, per le quali le monarchie vanno in rovina. 
Cap. IV - Dell'ingiu rie, e molti modi di quelle, per li quali le t irannidi 

vann in rovina. 
Cap. V- he la pau ra spesse volte è causa della morte d ei tiranni. 
Cap . V I- h e il disp rezzo o vilta del tiranno spesso da occasione a' sud 

di ti d ' ucciderlo. 
Cap. VII - Del pericol che s p rasta a ' tiranni da coloro, che non per 

a ltro inte resse si muovono a levar dal mondo il tira nno, che per pura 
gloria e stimolo d 'onore. 

Cap. VIII- he l'avarizia d el tiranno suole esser causa della distruzione 
della tirannide. 

Cap. I X- Della maniera ba rbara che usano i tirann i della p rima specie 
pes ima per mantenersi in istatc; e i tre capi principali, a' quali si 
appoggiano. 

Cap. X- Nuove arti u ate dal t iranno per assicurars i e stabili rsi mag 
giormente nella tirannide, per il p iu tolte da Aristotele . 

Cap . XI- Che il tiranno per primo tromento di conservarsi si serve d ella 
rei igione, se bene fintamente. 

Cap. XII - Il tiranno fra le principali massime per conservarsi ha l 'in 
gannare, promettendo anco ra co n giuramento, e n o n a tte nde poi alle 
promesse. 

Cap. X I II- Altre massime della t irannide pessima per conservar i, tolle 
pure da Aristotele. 

Cap. XIV- !tre ragioni <li stato tiranniche della p rim a specie. 
Cap. XV- Altri ecce s i tirannic i introdotti sotto ragion di stat . 
Cap. XVI - Della ragio n di sta to della seconda sorte della tirannide, 

nella quale si mulatamente si va imitando in molte cose il re. 
Cap. XVII- i persevera in mostrare le massime, insegnate da Aristotele, 

che deve u are il t iran no d ella seconda specie per conse r varsi n el 
suo stato . 
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LIBRO SE TO 

DELLA RAGION DI STATO OLIGARCHICA 
E DEL GOVER O DE ' POCHI 

Proemio. 
Cap. I- Dell 'origine dell'o ligarch ia. 
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Cap. II- Delle specie dell'oligarchia insegnate da Aristotele, che non si 
distinguono per i gradi delle ricchezze. 

Cap. III- Quante e quali siano le specie dell oligarchia secondo Ari
stotele. 

Cap. IV- Del modo di con ervare l'o ligarchia della prima specie men 
mala, e come si debba form are acciò s ia durevole . 

Cap . V- Del modo di formare la seconda e te rza specie d i oligarchia. 
Cap . I- Della forma e istituti della quarta specie di oligarchia, peg

gi or di tutte e tirannica. 
Cap. VII- L'oli archia esser piu soggetta alle mutazioni che la demo

crazia, e per quali cause. 
Cap. VIII - Quali siano le cause delle mutazioni e rovine d ell 'oligarchia. 

CAPIT OLO IX 

Della ragion di stato d e' pochi potenti, 
che difende non solo il d ominio, ma ancora i dominan t i: 

e prima, della guardia a rmata. 

Se conviene non solo acl un buon re , ma anco alla repu
blica aristocratica tenere guardia armata non solo per difesa del 
suo stato e della forma di governo, ma ancora della persona 
del pre ncipe o dei dominanti per le ca use a suo luogo addotte : 
perché i! tiranno i po hi potenti molto piu non ne averanno 
b isogno? E se è vero, che la piu fedele e onorata guardia che 
possa aver un prencipe è l'amor de' popoli, come Cesare e 
Arato solevano dire presso Plutarco nelle !or ite; e niente di 
meno abbiamo mostrato dover con ogm ragione te ner guardia 
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armata, (come , oltre le ragioni altre 'olte addotte , insegnò Iso 
crate n e~l a settima ep1 tol a a Timoteo, d ice n, o, dovere i pren
ci pi , ancor che go ·ernino con giustizia e cleme nza , guardar la 
per ona ·ua con tanta cura, co me se tut ti i loro sudditi aves
sero contra) : che faranno i tiranni , e i pochi pote nti , li quali 

dominano per for za a quelli che non vo rre bbero e che odiano 
a morte ch i g li signoreggi a? Al cune cose pertinenti alla guardia 
del monarca e dell'aristocrazia, commu ni a tutti, potranno ser
vire ancora per la guardia degli oligarch i, o pochi potenti, e 
del tiranno, che pure in que to luogo ho rirortate, per non 
aver occasione di ridirle: ma qui mi sani solo necessario met
tere le cose particolari in questo propos ito differenti da que lle . 

Prima non si deve servire per sua guardia di altra sorte 
de' soldati, che di quelli che non amino piu gli altri che lui : 
e perciò Ciro, mentre fu in Babilonia, ad altri non conndò la 
guardia della persona sua se non a' s uoi eunuchi, come crive 
Senofont nel libro settimo dell a Pedia di Cir o. 

Se bene non con viene al tiranno uscir di casa senza guardia 
de' soldati armati, essendo posta nella persona sua solo la po 
tenza di q uel governo; nel l'o ligarchia però, che ha piu rettori, 
basta che si a a sistente quando tutti unitame nte so no cong regati 
nel maggior consiglio: fuori del qual tempo con erra che ques te 
g uardie armate stia no a' suoi quartieri, pronte a reprimere le sol 
levazioni e a soccorrere dove i dominanti comande ranno. 

Non è espediente alla tirannide, o ai pochi poten ti, tener 
per sua g uard ia g rosso numero de' soldati uniti in un corpo 
sotto un sol capo: perciocché qu e l tale potrebbe levargli per 
mezzo di cotal guardia lo stato e la vita . Tal pericolo corse 
Tiberio, avendo comportato che Seiano unisse in uno alloggia
mento tutti i soldati pretoriani: come avvisò Tacito nel quarto 
deg li A 1mali. 

Come anco non conviene commettere la g uardi a della per
sona sua , o de' pochi potenti, e dello stato e forma d e la re
publica ad un sol capo; ma devono almeno due essere eletti, 
acciocch é se uno volesse usar tradimento, non g li manchi un 
altro che lo custodisca. 
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E questi evono e leggersi uomini no bi li, che abbino a uti 
altri ca richi, che sia no esperimentati nella a uerra, e che in 
altri negozi si s iano mo trati fedel i e leal i. Q ue to fu parere 
di Mecenate consialiando Au<Tu~ to a ritener l 'imperio , appresso 
Dian niceno nel libro LI I. 

E si come n el regno e ne ll 'ari tocrazia conviene, che i capi 
iano e cittaùini e nobili , come g i · abbiamo scri tto: cosi per il 

con trario il tira nno e g li oligarchi devono leggere forastieri 
nobili si, m cono ci uti di valore e era fe delta . 

E poiché si è giudicato non esser bene, che la guardia 
tutta stia unita in un luogo , né sotto un sol capo, ma sotto 
almen due, conviene ancora aver piu guardie, e di diverse 
nazioni e generi di milizie : erciocché volendo una ribellar i, 
se gli puos. a con un 'altra far re istenza; ed è bene che siano 
mal d 'accordo fra loro: perché per emulazione faranno a gara 
per ben ustod ire il prencipe . Per · qua i t 1 ti i maggiori pren
cipi costumano di tene r piu guar ie , e quelle di differenti na 
zioni e d i d iverse sorti di milizia. E nell'imperio ottomano per 
i perìe nza i vede , che li spahy, che sono soldati a ca\ allo, 
ancor che molti di lo ro siano sta ti avanti giannizzeri, tuttavia 
sono sempre discordi con essi giannizzeri ; e cotal discordia assi
cura la ita e l 'a utorita del re. 

Questi solda ti di guardia si devono pagare il doppio che 
si pagano g li altri , acciò abbino ausa di e ser tanto piu di
ligenti e fedeli custodi, né abbino cau a di abbandonare tal 
servizio. Di Augusto scrive Dio ne istorico, nel libro LII e LV , 
che u ò la guardia, e che il senato decretò che i soldati d i 
essa avessero doppia paga . 

M , o leg ittimi o ti rann i o buoni o mali che sia no i pren
ci pi , non devono tene re per custodi delle persone loro e de' 
suoi stati uomini bandi ti da alt ri stati: perciocché questi tal i sono 
di condiz ione pessima e da non fidarsene. T acito nel libro 
sesto deg li A nnali , di loro parlando in proposito di Artabano 
re dei Pa rti , dice: Nec z'am aliud Artabano reliquu.m, qu.am si 
qui externorwn corpor is cu.stodes aderant, suis quiqu.e sedibus 
extorres, qui neque boni intellectus neque mali cura, sed mer
cede a!untur, 1ninistri sce!eribus . 
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E molto meno se sono banditi da que ll o stato, che s1a 

poco amico, o cont ro di cui si g uerreggia: perciocché e l'amor 
della patria e de' parenti e il poter patteggiare il loro ritorno 
g li può rendere infedeli; come provò Ales andro d'Epiro, il 
quale tenendo per guardia della persona sua duecento banditi 
lucani, mentre che guer reggiava nel loro pae e, fu da essi, pat
teggiando il loro ritorno, ammazzandolo, tradito e ucciso: come 
scrive Livio nel libro ottavo della prima decade. 

CA PITOLO X 

Della ragion di stato de' pochi p tenti, 
che riguarda il modo di governar i di questi con la plebe. 

La cosa piu cara al popolo, e che in maniera l ' addormenta, 
che di altro non curando i si accontenteni del presente stato di 
republica, è l 'abbondanza delle cose pertinenti al vivere . Non 
si dubiteni dunque molto di movimenti o so llevazioni popolari 
in qual si voglia forma di republica, dove si ha L'occhio a con
solare il popolo con l 'abbondanza . 

Mostrerassi non esser nell 'animo de' signori cosa piu fissa, 
che il ben del popolo, la protezione de' poveri e il non lasciar 
fare o ffesa alcuna al popolo da persona alcuna: sia ella come 
si vog lia grande, e di autorita . 

Si procurera di trovare qualche ufficio, ancora con q ualche 
utilita, con il quale resti contenta: non essendo cosa, che piu 
sdegni la plebe , che il mostrare di non stimarla; né cosa che 
piu L'acquieti, come il vedere che sia fatto capitale d i lei. 

Perciò se le concederan no le abbazie, secondo la varieta 
del! 'arti nelle citta grandi, i collegi, le confraternite, le con
gregazioni, e simili cose: o sotto titolo di pieta o d'altro, con 
i suoi priori o rettori od altro, con suoi ufficiali, perché da 
queste preeminenze fra loro acquetati n on pensano al reggi
mento publico; non permettendo però mai tali congregazioni 
senza l ' intervento di un confidente da' rettori eletto e datogli. 
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Per acquistarsi l'animo de' popolani, e levargli l'odio de l 
mo o del governo de' poc hi potenti e il pen iero di so Jeyarsi 
e procurar mutazioni:! di governo, doveranno i rettori introdurre 
nella citta nuove arti, con le quali il popolo possa avanzarsi ne ' 
guadagni, o introdurre n Il e citta mercati publici o fiera libera. 

De 'era si per spie secrete sapere, se tra il popolo \i siano 
alcuni di animo inquieto, bellicoso e sedizioso: sopra' quali 
sempre do erassi aver l'occhio, considerare le loro pratiche, 
e scorgendovi qualche cosa o relegarlo con qualche occasione, 
o vedendolo incam minarsi a qualche impresa pregiudiciale, car
cerarlo senza !asciargl i parlare, né !asciandogli sapere la cau a 
della prigionia. 

Per nissun modo si deve concedere l'uso dell'armi al po
polo in questa forma di rep ubJica: né è bene agguerrirli, né 
per sé , n é per altri mil itando. 

E se ben forsi nella republica degl i ottimati si possa dar 
luogo nei comizi alla plebe per l' elezione de' magistrati, nella 
oligarchia però ciò non si deve concedere: acciò, con le ric
chezze facendosi la strada a' maggiori magistrati s uborn andola 
con donativi, non si apparecchi la strada ad alcuno de' rettori 
alla ti rannide. 

Non si deve essere con la plebe troppo rigoroso in certi 
errorucci plebei; li quali sono piu presto da condonarsi a quella 
condizione di uomini , come procedenti da mali costumi c mala 
creanza, anzi dall'inavvedutezza, che da maJ'animo. 

CA PITOLO XI 

Della ragion di stato de' pochi poten ti , 
che riguarda il d ominio e i dominanti. 

Per ominciar dai ri m rl i univ rsali , ri totele nel quinto 
della PoliLica, mentre va raccontando le cause delle mutazioni 
di questa republ ica, dal contrario ci propone una massima ap
pa rtenente alla preservazione di quella: la quale è, che nel 
l ' oligarchia, be nché sia fra le ree, nou vi è cosa che sia p1u 

PoLitici e moralisti del eicento. 9 
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atta a conservarla, che l'unione d'animo e l'amore e benevo
lenza fra i rettori, e la volonta unita in mettere ogni studio per 
conservare tal forma di republ ica; e lo provò con l'esempio 
della republica di Farsalia, che durava ancora a' suoi tempi, 
se bene era de pochi potenti, per la grande loro unione e con
cordia. E noi possiamo molto meglio dimostrarlo con l'esempio 
della republica di Venezia, dove, oltre la gran prudenza di quei 
signori e la sapienza di que' buoni vecchi, la concordia e union e 
d'animi ha per tante centinaia d'anni conservata, in tanti tu
multi d'Ita lia e in tante inondazioni de' barbari e in cosi pe
ricolose guerre fattegli dal turco, la loro liberta ed eccellente 
republica. 

Ancora che il nervo del dominio indiviso tra' rettori debba 
restare, g iudico però bene , e cosa molto atta a tranquillare gli 
animi de' popoli e a conciliarseli, de' decreti e d'ogni legge 
dal magistrato acciò destinato consultata, e stabilita nel con
siglio grande de' dominanti, darne parte ancora al popolo con 
le cause di tal determinazione. Non per fargli partecipi dell'au
torita di far legge: perché questo è proprio dello stato popo
lare ; ma per mostrare di tenere conto del popolo, facendoli 
avanti la promulgazione capaci del loro animo e della causa 
che gli ha mossi a far tal legge : perché con questa maniera 
il popolo quasi ingannato, come fatto partecipe del conseglio 
e della republica, non tentera cosi facilmente cose nuove; es
sendoché coloro, che in tutto sono esclusi dalla republica, non 
potranno mai essere d'altro animo verso i dominanti, se non 
di nimi co: e perciò se non si vogliono far partecipi della maesta 
dell'imperio, almeno se le dovra dare una certa ombra di par
tecipazione di quello. 

Perciò vi aggiunge qualche cosa di piu Aristotele, di far 
contento il popolo senza scemare per un poco l'autorita de' 
dominanti e la maesta dell'imperio, che si deve dagli oligarchi 
concedere, che il popolo elegga qualche numero di quel corpo, 
che insieme con loro assistano alle consultazion i, dicendo ancor 
essi il !or parere; ma che siano inferiori di numero, e che neHe 
deliberazioni e finali costituzioni e leggi né concorrano con 
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voce né stiano presenti . Perché cosi quasi partecipi del consi
glio restano contenti, ma inO'annati, perché nello stabilimento 
non restano partecipi di quel che piu importa. 

Anzi per farg li piu contenti , e sussequenternente piu obe· 
clienti, dice che si potrebbe ancora concedere l' autori ta di as· 
sol ve re; purché tutta la potesta di condanna re restasse negli 
oligarchi, essendo molto piu di importanza l'au torita di con
dannare: se bene per il piu è usato il contrario nelle citta , es· 
sendo consueto che il prencipe o i pochi assolvino , e che si 
riferisca alla moltitudine, quando ha da seguire condannazione; 
e nelle repu bliche e nelle democrazie, come a Roma , non si 
poteva condannare un cittadino in vigore delle leggi delle do· 
dici tavole, se non nei comizi centuriati pienissimi e massimi. 
Il quale istituto d i concedere a' pochi piuttosto l 'assolvere che 
il condannare, penso che la causa sia tolta dali ' umanita; per 
la quale per natura siamo piu inclinati ad assolvere che a con
dannare. Ma nell' oligarchia Aristotele persuade il contrario esser 
piu utile; perché in tale republica sempre è piu utile che la mag
giore autorita e po testa resti presso il minor numero, cioè la 
condannazione a' pochi, e l 'assoluzione pervenga a' molti. Con 
tutti questi modi si gratifica la plebe, e si assicura i l dominio 
de' pochi potenti. 

Ma di p iu da tutti i collegati dominanti si considereranno gli 
andamenti di ciascuno di loro: se vi sia alcuno, che pian piano 
si vadi avanzando in padronanza, come in procurare troppo 
spesso i magistrati , o que lli di maggiore autorita; e se ne' voti 
pretenda la sua voce preponderare; se facci, come da noi si 
dice, broglio , per prevalere nel!' ottener magistrati, o con i col
leghi , se da lo ro si fa l'e lezione, o con il popolo , se a lui è 
riservata tal cosa. Perché, in caso, bisogna contraoperare, e con 
bel modo mortifica rlo; e se g ia si fosse avanzato o imposses
sato , bisognerei tagl iargli Je ugne . 

Siccome nella prima e seconda specie d'oligarchia non si 
deve esser troppo rigoroso in ammettere al governo quelli, che 
sono arrivati all 'estjmo destinato per le leggi, né trovar scuse 
per escludergli ; acciò troppo non cresca il numero, che suole 
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esser dannoso m tal forma epublica, acciò non s i dia oc
casioni di solle azioni al popolo: osi nell 'ultima, che p c è 
tirannica , e che s'appogo-ia alle forze, è lecito alzare l'estimo, 
e in quello esser rigoroso, per non isminuire la loro potenza 
e autorita . 

Si aveni ben l'occhio da' rettori al la maniera dì vivere di 
ciascun di loro, se vi s iano alcuni troppo dati a' piaceri, al 
lu so , allo spendere: acciò , fatt i molti debiti, per potersene poi 
sottrarre non tentino cose nuove. Nel qual caso bisognera da 
principio provedervi, o castigandolo come mal vivente, o im
pedendogli questa maniera di vivere: ché ancora la plebe me
o- lio sopportera i castighi, vedendo questi essere ancor commun 
a' dominanti. 

Se bene è ragionevole che a' piu prudenti e savi e piu 
vecchi siano ancora concessi i magistrati di maggiore impor · 
tanza: non si dov ra però permettere un certo circolo in certo 
numero, che appaiano due reggimenti , ma procurare ancora, 
che alcuno de' mezzani, per la prudenza tra loro conosciuto atto , 
possa a quelli sottentrare; dando a' piu giovani animo, che in 
bre\e anch'essi ne saranno partecipi. 

In tempo li g uerra poi , avendosi in questa republica da 
servirsi di mil izia forastiera, non si mettera mai tutta l 'autorita 
in mano di uno : ma s sara eletto forastiero, se le dara luo 
gotenente uno de' rettori, e un paro de' consigl ieri, per aggiu
tarlo si, ma pure come con trascrittori; il che pure si deve fare, 
se per generale si eleggeni uno de' dominanti. Cosi ancora n elle 
controversie che occorrono facendosi elezione di un arbitro , se 
le daranno i consiglieri, acciò con la grande autorita conces
sagli non ti rasse a sé il dominio, facendo i tiranno. E perciò 
i romani alla dittatura, che era quasi un dominio assoluto, 
benché non potesse piu durare di sei mesi , aggiunsero il mae
s tro de' cavalieri, che nel bene operare l 'obbedissc e servisse; 
ma però, in caso che il dittatore volesse usurpare il dominio 
o prolono-arsi il tempo, vi fosse chi lo im pedisse. 

·e bene parera strano il dire, che si debba provvedere a 
quelli uomini da bene, li quali pure sono fra' rettori, a' quali 
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come tirannica spiaccia la forma oligarcbica , e in articolare 
se è dell'ultima specie: chi considera però, che qui si tratta 
della ragion di stato di fo rma di republica rea, che è il modo 
di conservarla, giudicheni ancora questi tali esser uomini per 
se stesso buoni, ma non gia buoni oligarch i; e perciò doversi 
caccia re da tal governo, anzi mandarsi in esiglio: e questa sa
rebbe una specie di ostracismo. 

Finalmente nei casi di crescimento degl i estimi fatto in 
pochi anni, per il quale quasi all' improviso vi sarebbe ancora 
accrescimento grande del numero de' dominanti o rettori della 
republica, cosa che immediatamente djstrugge la natura di tal 
dominio, supponendo esser pochi potenti: giudica Aristotele in 
tal caso essere ispediente alzare alla proporzione il censo, che 
cosi le prime specie di tal republica si conserveranno nel suo 
stato e numero. Ma se dell ' ultima tratteremo, di alto censo e 
però di poco numero, non mutando la quantita del censo, sen
tira bene mutazione da una specie di oligarchia in un altra, ma 
da una pessima in una di miglior condizione, non essendo ri
stretta a cosi poco numero, né a tanta altezza d'estimo o di 
censo; essendo sminuito di grandezza il primo istitu to per l'ac
crescimento delle ricchezze introdotte. E se ciò non piacera 
useranno il rimedio gia detto di alzare l 'estimo del censo ; che 
cosi ancora s'impedirci l'entrare al governo della republica a 
molti altri. 
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C APITOLO X IX 

Dell rag io n di stato democratica, e dei modi, 
con li quali la republica popolare si posa conse rvare . 

La democrazia , o stato popolare, essendo tra le republiche 
corrotte, come che per il piu il popolo minuto di numero pre-
aglie, piu frequente vediamo appresso gl i antichi essere stata, 

che di altra sorte: e perci ò i politici piu si sono affaticati in 
inseo-nare i precetti per la conservazione di que lla. Ma avendo 
noi mostrato in quella trovar i due estremi e due mezzani mod i; 
e degli estremi , uno se non perfettamente buono almeno tol
le rabile, e l 'altro ultimo pessimo e insopportabile, anzi in
degno di nome di governo, e perciò detto anarchia: pen o io 
in questo capo proporre i mezzi solamente, che servono alla 
conservazione della prima, come durabile; es endo che l'ultima, 
non avendo fondamenti , veggo che con qualsivoglia gagliardo 
e fort e puntello mai si potra sostentare. 

Per cominciare dunque dai mezzi e dai rimedi, con li quali 
si possano supera re le difficolta e vincere le cause di simili 
mali: ancora che dovrebbe bastare l 'assegno delle cause gia 
annoverate delle ri voi uzioni per rimediarvi; perché però nel 
medicare, se non vi si aggiunge la materia particolare de' ri
medi, la cura resta imperfetta : per adempire perfettamente que
sta preservazione e curazione di tanti mali, che soprastanno a 
questa maniera di republica, ho pensato di venire ancora ai 
rimedi particol ari e alle avvertenze, con le quali si po sa no 
impedire i tumulti e levare le cau e delle mutazioni e rovine 
di questo s tato di republica. 

E se è ve ro, come es er verissi mo abbiamo dimostrato , che 
l' univer alissimo fondamento delle discordie e delle cause dell e 
mutazioni e rovine delle repub liche, e in particolare della de
mocrazia, è il titolo de li 'ugualita negli stati liberi: pretendendo 
la plebe in fi ma per il nome di liberta, nella quale si trova, una 
uguali ta numerale, cioè che tutti in ogni cosa publ ica siano 
uguali; e per il contrario quelli, che sono di miglior fortu na, 
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1 'altra geomet ri ca , cioè che, eco do i meriti d i ciascuno s ia 
fatta la distribuzione de' magistrati e de' cari c h i: si procurera 
sopra il tutto, che non vi sia qualche caporione, seduttor dell a 
plebe , acciò stia salda in volere l 'ugualità numerale, acciò non 
si dia subito nella ana rchia e ultima specie di democrazia , pes 
sima e che non può dura re. Ma si procurerei, che alc uno del 
popolo prudent e confidente, e se sarà re ligioso di credito 
sara. meglio, desi nga nni la fece del popolo, mostrando non 
convenire alla grandezza di un maO'istrato, che cada in persona 
che , priva di facoltà , non possa con dignita sostenere quel ca
rico; e che non essendo quel carico di ut ile (perché tale in tal 
form a di republica si deve ordinare) ma di spesa, meglio pe r 
loro sia attendere alle sue faccende: e fra tanto procurargli qual
che officictto senza dispendio di tempo, che ìcendevolmente 
compartendosi possa dar contento di onorevolezza senza resa 
alla maggior parte . 

E perché si è detto, che il g uad agno e l 'onore , come anco 
i contra ri, la poverta e vergogna sono cause communi nelle 
republiche dei tu multi, sedizioni e mutazioni: per fuggire cotal i 
incontri, prima all a p lebe e popolo minuto, ma anco a ' merca
tanti onorati si dara ogni sorte di aiuto, acciò nel la città si ac 
crescino i guadagni, introducendo nuove a rti, accrescendo gli 
util i alle ritrovate; onorando i forastieri negozianti, dandogl i 
occasione di venir spesso a' contratti , con fran chigie o non alte 
gabelle; introducendo mercati e fi e re; i mercatanti cittadini si 
favorira nno, e per esser cittadini e perché, dando da o perare 
agli artefici e plebei, gli rendono con il g uadag no d 'ogni g iorno 
pi u quieti e meno tu mu ltuant i nella republ ica . 

Si avvertira però , che i mercatanti non tiranneggino gl i 
art1g1ani; li quali non potendo per altra strada g uadagnarsi il 
vitto per sé e rer la fami gl iuola, spesse • ol te t irano tanto a 
sottile le opere, e stentando a trovar da lavorare, s i mettono 
in disperazione , e si da materia a tumult i bestiali per l' impo r 
tunità della pl ebe , pri va di prudenza e prona ai preci pizi. 

.'\'popolari poi d i maggior portata, che non e sen do in po
verta, fanno maggio r conto dell'onore, si a ndcran no campar-
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tendo successivamente gli onori e le dignita, ma con poco o 
nissun salario: acciò e l 'entrate p ubliche non aggra in o e i 
plebei restino con poca invi dia, essendo tal gente pìu ded icata 
al guadagno che a ll 'onore . 

Ed acciò nei magistrat i si ca m mini con questa a tinenza 
d el guadagno, con viene nel fine del carico farsigli un buon 
sindìcato, co i nei giudizi e azioni, come nei guadagni cosi de' 
p ri a ti come del publico: ché cosi terranno giusta la stadiera, 
e cosi i darci sodisfazione al popolo e si leverei l'invidia. 

Perciò s i dovranno eieggere i magistrati dalle tribu sepa
rate , o parrocchie, o parti del popolo separate, e dagli eletti da 
qu esti, e non da tutta la moltitudine unita: perciocché, se questo 
si fara, sempre si eleggeranno i piu bassi, eccedendo il numero 
d e ' tali, o a lmeno s i elecrgeranno quelli che ambiscono il favore 
d ell a molti tudine; li quali er conservarsi cotal favore , e sendo 
eletti, lascieranno tutta la potesta in mano del popolo: onde 
avverrei che le leggi non si osser eranno , e conseguentemente 
le republiche diventeranno olocrazie e anarchie; co i dice Ari
s totele nel quinto della Politica. 

Ma se l 'elezione passera in questa maniera si, ma che ogni 
tribu o parte della citta ne elegga un certo picciol numero , e 
poi che la sorte decida qual debba esser eletto: sarei piu proprio 
della democrazia, e apporterà piu quiete al popolo, e levara e 
le mormorazioni e le invidie. 

Ma per rendere piti quieto e contento il popolo, molto bene 
avvisò Aristotele esser molto utile nella democrazia l'introdurre 
molti magistrati distinti secondo le negoziazioni e secondo le va
rieta delle cose , acciò piu persone del popolo pos ano esser con
tente. Anz i per questa causa mede ima giudicò dover esser brevi 
i magistrati, acciò piu persone possano partecipare dì tali onori. 

Di pìu g iudicò bene, che nello stato popolare non vi fosse 
un magistra t che avesse suprema autori ta, acciò con tale oc
casione non si mutasse la republica in tirannide. Perciò la repu
blica romana volle che i consoli fossero due, e che i tribuni della 
plebe fossero molti, e che di raro si facesse il dittatore, ma per 
breve tempo, e dandogli per compagno il maestro de' cavalieri. 
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P r ques o an ora sta bene in questa republica, che chi è 
stato in magistrato, s tia per qualche anno senza pme p ten · 
derne. Cosi si fuggira l'invidia, si dara campo a molti di go
dere delle dignita, né si dara occasione ad alcuno di troppo 
ingrandirsi, o d i ricchezze o di potenza e clientele. 

Si provvederei che, venendo piu cittadini pari tra loro di 
grandezza, che cercano d'acquistarsi il favore della moltitudine, 
donandogli o lusingandogli, nissun di loro ottenga il suo intento. 

elle republiche popolari non si devono ammettere gli ora
tori, o sofisti: essendo la piti dannosa gente in tal governo , 
che si trovi, vivendo costoro con indurre le sedizioni con l'elo
quenza, e persuadendo al popolo quello che da' piu potenti gli 
è proposto, e spesso persuadendo il contrario di quel che si 
dovrebbe, o per proprio interesse o per servire ad altrui. Que-
to ufficio lo fanno presso le republiche deg li eretici i predi

canti. E presso di noi a' predicatori si deve proibire nelle pre
diche ent rare nelle cose particolari d Ile politie, come faceva 
il avonarola a Fiorenza, e altri altrove a' tempi nostri: perch é 
il popolo idiota e imprudente per simili declamazioni, o non 
bene intendendo le cose esposte, si muove a sollevazioni e tu
multi perico losi. 

E perciò diceva Tucidide, nel libro secondo, nei governi 
popolari esser dannose le contenzioni degli oratori, perciocché 
o per ostentazione di eloquenza o per util ita offuscano il vero 
alla moltitudine, e la seducono. 

Procurerassi nella democrazia che una tribu, o una parte 
unita del popolo, non sopravanzi in maniera l'altre, che possa 
tira re a sé il dominio ; ma avanti che pigli forze, devonsi o 
partire, o mandare in esiglio i piu potenti. 

È necessario piti in questa republica che in altra la g ra nde 
autorita de' censori; come parmi essere introdotta nella repu
blica di Lucca , che pure è popolare: acciò i di coli pericolosi, 
o quelli che con il lusso o altro hanno consumato i l suo, non 
tentino qualche novita; o che non permettino farsi ingiurie no
tabili tra cittadini, acciò in parti diviso il popolo , non segua 
i tumulti o le sedizioni. 
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Si a vertini che non vi sia in uno de' cittadini tanto ec
cesso di ricchezze o di potenza di clientele, che , con denari e 
favori e donati vi obbligatosi il popolo, potesse mutare la forma 
della republica in tirannide, accettato dal popolo come bene
fattore e padre del popolo; come si vide nella republica ro
mana nella persona di Melio e de' Gracchi. 

Di g rande importanza sani in questa republica procurare 
che i principali magistrati cadano , non nei piu ricchi, perché ap
porterebbe i pe rico li g ia narrati , ma né anco nell'ultima feccia 
del popolo: ma però in persone di mediocre censo, e che dalla 
sordida avarizia non siano macchiati; acciò e le dignita ten
ghino il suo grado, e le persone onorate e nobili, vedendo le 
dignita cadere in persone co i di bassa condizione, e che in
torbidiscono tal magistrato, impazien ti di tal miseria non ten
tino novita, dalle quali si muti lo stato della republica . 

Però sara bene stabilire un censo mediocre neces ari o a 
chi possa ottenere i primi magistrati e le principal i dignita; 
lasciando certi uffici minori da distribuirsi al resto del popolo, 
il quale pagato del dovere e consolatosi per gli altri magistrati 
m inori, si quieterei, né tumultuera. 

Non deve dispiacere il dare la cittadinanza a qualcuno, che 
o per virtu o per meriti o per arte introdotta di utilita o per 
simil cos!:t merita: né in questo si può grandemente errare . 
Non sani giammai però lodato l'ammettere molti, o di una na
zione, acciò non seguano con i veri cittadini discordie e se
dizioni. 

Una republica ben governata, come non de e accrescere 
la potenza e l 'autorita di quei cittadini, i cui pareri sono le 
piu volte preferiti a quei deg li altri, cosi non deve levargliele. 
Né si deve dar biasimo a coloro, i pareri de' quali vengono 
per lo p iu ri fiu tati. Cosi avverrei, che né coloro, che sono so 
liti ad ottenere, parleranno differentemente da quello che sen
tono per speranza di premio, né quelli, che sono usati perdere, 
affetteranno la g razia della moltitudine col parlare a grado. 
(Sentenza di Tucidide nel libro terzo, sotto persona di Diodoto 
ragionando agli ateniesi). 
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_- l OV('rnn popola re ancora che convenga a ' savi citta 
dini ne' voti dir la verita e quello che è il servizio publico, è 

però an or necessario tal volta far qualche cosa a l voler d 'altri 
e seg-uitare il vo lere della mo ltitudine, pe r non mostrar supe
riorita co 'l stnre ostinato nel suo parere. (Fu sentenza di Al
cibiacle , appresso Tucidide nel sesto ). 

11 governo popolare si stabilisce, e conferma ne lla pace; 
e per il contrario si mette in rovina per la guerra. (Sente nza 
d' Isocrate nell'orazione D ella pace). 

Per conservarsi e passar bene nei consegli , doveranno am 
mettere , O\ e si tratta di a ffa ri publi ci, tutti coloro , a' quali non 
si anteporrebbero altri per consultare negozi privati . 

Ben disse Aristotele n l quinto della Politica, che non si 
conserva il go\·erno opolare co l eccedere nelle popola rita, n é 
lo stato de' pochi col far tutt le cose a grado de' pochi; anzi 
perdono ambedue la forma, co me i membri del corpo quando 
pa ss::mo la debita misura . • 1a per conservare l'un e l 'altro, si 
vuol far di modo, che nella republica popola re possano stare 
i ricchi. e nello stato de ' pochi la moltitu d ine . Però quelli che 
sono capi del popolo nel governo popola re , devono mostrare 
di favori re i ri cc hi; e cosi a l contrario nello stato de ' pochi 
mostrar di favorire e tener conto del popolo . 

E perché in tutte le republiche è necessario trattarsi e ma
neggiarsi molte cose appartenenti al servizio publico, che hanno 
bisogno di secretezza; il che mai si potra ottenere, se a tutto 
il popolo saranno comm uni: benissimo avvisa il Guicciard ino, 
nel libro secondo, nelle republiche popolari esser necessario or
dinare un conseglio scelto de' piu savi e piu esperimentati, de
putato a ciò dal consigl io universale ; dove le cose piu importanti 
dello stato, e che hanno bisogno di secretezza, si hanno da 
maneggiare e consultare: essendo che la moltitudi ne non è ca
pace di tal materi a; e ancora perché queste materie spesso 
hanno bisogno di secretezza e prestezza: le quali cose non si 
possono sperare, trattandosi con la plebe . 

Pe r conservare la liberta popolare, basta che la distribu 
zione de' magistrati e il formare nuove leggi d ipenda dall'uni -
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versai consenso dell a moltitudine; se bene g1a s1 e dimostrato 
esser molto piu sicuro che la distribuzione ùe' magistrati si 
facci si da tutto il popolo, ma eleggendo dalle t ribu di quell i 
che abbino da loro tal autori ta: ché cosi si fuggiranno molti 
incontri , e però potra veramente d irsi tale elezione venire da 
tutto il popolo. 
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L'AUTOR A CHI LEGGE 

A questo mio trattato io pensavo di aggiungere alcune altre 
mi..._ prose, perché ' l olume, che ha difetto nella qualita, fo se 
in qualche con iderazione per merito della quantita; ma per 
molt'impedimenti non è stato possibile e spero di far lo tra 
poco tempo, 

edita ne brevibus pereat mihi ca1·ta tibellis, 

come disse Marziale . Né solo m 'occorre di significar questo alla 
benignita di chi legge, ma piu espressa la mia intenzione in
torno alla presente fatica, ancorché nel primo capitolo della 
medesima opera io l'abbia detto: affermo dunque, che 'l mio 
fine è stato di trattar, che 'l viver cauto ben s'accom pagna 
con la purita dell'animo, ed è piu che cieco chi pensa che, per 
prender diletto della terra, s'abbia d'abbandonar il cielo. Non 
è vera prudenzia quella che non è innocente, e la pompa degli 
uomini alieni dalla g iustizia e dalla verita non può durare, come 
spieg ò il re David dell'empio, ch'egli vide innalzato, simile a' 
cedri di assai famoso monte, da che conchiude: 

Custodi i~tnocenliam et z;ide aequitate11t: quoniam sunt re!iquiae 
homini pacifico. 

Cosi è amator di pace chi d issimula con l'onesto fine che 
dico tollerando, tacendo, aspettando, e, mentre si va rendendo 
conforme a quanto gli succede, gode in un certo modo anche 
delle cose che non ha, quando i violenti non sanno goder di 
quelle che hanno, perché, nell'uscir da se medesimi, non si 

Politici e moralisti del S eicento. I O 
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accorgono del la strada eh 'è verso il prec ipizio. Quelli che hann o 
era cognizione dell'i to i , potrn n no rico rdarsi del te n i a 

che si son condotti gli uomini alli quali piacque d i misura r i 
loro consigl i con si fatta vanita, e da quanto va succedendo si 
JJUÒ veder ogni giorno il vantaggio del proceder a passi tardi 
e lenti, quando la via è piena d'intoppi. Da questa considera
zione mi mossi a trattar di tal suggetto, e mi son guardato da 
ogni senso di mal costume, procurando pur di dir in poche 
parole molte cose; e se in questa mate ria avessi potuto mette r 
nelle carte i semplici cenni, volentieri per mezzo di quell i mi 
averei fatto intendere , per far di meno anche di poche parole. 
Ha un anno eh 'era questo trattato tre volte piu eli quanto ora 
si vede, e ciò è noto a molti, e s'io avessi voluto piu differire 
il da rlo alla stampa, sarebbe stata via di r idurl o in nulla, per 
le continue ferite da distruggerlo piu eh 'emendarlo. Si conosce
ranno le cicatrici da ogni buon giudizio, e sarò scusato nel far 
uscir il mio libro in questo modo, quasi esangue, perché lo 
scriver della dissimulazione ha ri cercato ch 'io dissimulassi, e 
però i scemasse molto di quanto da principio ne scri ssi. Dopo 
ogni sforzo di ben servir al gusto publ ico, io conosco di non 
aver questo né altro valore, e solo ho speranza, che sara g ra
dita la volon ta. In questa è l'uomo, e g ia disse Epicteto stoico: 
Quandoqu.idem, nec caro sis, nec pi!i, sed vo!zmtas . 

Viva felice. 

Conc tto di questo trat ta to. 

Da che 'l pnmo uomo ape rse gli occhi e conobbe eh era 
ignudo, procurò di celarsi anche alla vi ta del suo Fattore ; cosi 
la d iligenza del nascondere quasi nacque col mondo stesso e 
alla prima usci ta del difetto, e in molti è passata in uso per 
mezzo d Ila dissimulazione; ma, considerando l'odio che si ti ra 
appre so chi mal porta questo velo, e che nel bel sereno della 
vita non si dee dar luogo all' importuna nebbia della menzogna, 
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la quale in ogni modo con ien che resti esclusa, ho deliberato 
di rappre entar il serpente e la colomba insieme, con intenzi on 
di raddolcir il veleno dell'uno e custodir il candor dell'alt ra 
(come sta espresso in quelle dì ine parole : Estote prudentes 
sicut serpentes, et simp!ice sicut columbae), importando a eia· 
scuno che comand i o che ubbidisca il val ersi d'industria, tanto 
potente tra le contradizioni che spesse volte s'incontrano; e, 
ben che molti intendano meglio di me questa materia, penso 
non di meno di paterne siCYnificar il mio parere, e tanto piu 
quanto mi ricordo il danno, che averebbe potuto farmi lo sfre· 
nato amor dì dir il ve ro , di che non mi son pen tito; ma, amando, 
come sempre, la verita, procurerò nel rimanente de' miei giorni 
di agheggiarla con minor pericolo. 

II 

Quanto sia bella la verita. 

Prima che la vista si disvii nel cercar l 'ombre che appar· 
ten gono all 'ar te del fingere, come quella che nelle tenebre fa i 
piu belli lavori, si consideri il lume della verita per prender 
licenza di anda r poi un poco da parte, senza lasciar l 'onesta 
del mezzo. Il vero non si scompagna dal bene, e, avendo il 
uo proprio luogo nell'intelletto, corrisponde al bene, eh' è ri 

posto nelle cose; né può la mente dirizzarsi altrove per trovar 
il suo fine, e, se 'l vulgo si reputa felice in quello che appar
tiene al senso, e i politici nella virtu o nell'onore, i contem
plati i mettono il lo ro sommo bene in con iderar l idee, che 
son nel primo grado della verità, la qual in tutte le cose è la 
proprieta dell' essere a quelle stabilito, perché in tanto son vere, 
in quanto son conformi al divino intelletto ; m :1 D'o e stesso 
e ogni cosa intende, e l 'esser divino non solo è conforme al 
di ino inte lletto, ma in sostanza è lo stesso: onde Dio è la ve
riti medesima, ch'è misura di ogni verita essendo prima causa 
di tutte le cose, e quelle son nella mente divina, loro prindpio 
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esemplare, e dalla veri ta divina, eh ' è una, risulta la verita mul
ti plicata nel creato inte lletto, dove la verita non è ete rna e 
non qu an to si ri d uce in Dio per raaion di esempio e d i causa, 
nella q ual ritornan tutte le sostanzie e gl i accident i e le lor 
o perazion i, e come in Dio è immutabile, perché il suo intel
letto non è variabi le e non cava altronde la verita ma il tutto 
conosce in se stesso , cosi nel la mente creata è muta bil e, po
tendo questa passar dal vero nel falso secondo il corso del
l'opinioni ; o , restando la medesima opinione, mutarsi la cosa . 
Sol dunque nell' eterna luce il vero è sempre vero : in quella 
prima luce, che tanto si leva da ' concetti mortali, internandosi 
nel suo profondo con nodo d 'amore tutto quello che si spande 
per l 'universo ; e la vera bellezza è ne lla verita stessa, e fu or 
di quella sol q uanto di la dipende. Ma questo è piti luogo da 
considerar la verita morale, con che l'uomo tal si dimostra qual 
è; ond'or, lasciando il discorrer per quei chia ri abissi del primo 
vero, toccherò quest'altra parte, che tanto appartien all a nostra 
umanita per render la fort 'e sincera , mentre l 'adorna d i ogni 
abito g-en tile, o (per dir piu espresso) la va spogliando di q ue' 
veli , che son fatti di mano propria della fraude, che ingombra 
l 'anima di cosi du ri impacci , e ne fa sospi ra r quel secolo , che 
tra gli altri beni fu chiamato d 'oro, per la verita la qu al con 
dolcissima armonia mettea tutte le parole sotto le note de' cuori, 
poi che noti, e quasi fuor de' petti, in ogni discorso si senti
\ano impressi. È chiaro che anche per altri rispetti fum o no
rati quegli anni con si g lorioso nome , e in partìcolar fu secolo 
d 'oro perché non ebbe bisogno d'oro, e, prendendo dalle sem
plici mani della natura il cibo e la veste , seppe trovar ne' bo
schi stanza civile, non bramando pi u caro tetto che ' l cielo , né 
piti sicuro letto che la terra, si che gli uffici del tempo e i ser
vigi degli elementi si ri scontravano negli animi ben disposti 
ali' intell igenza del piacer fermo ; ma tutte queste sodisfazioni 
sa rebbono sta te invano , se la verita non fos e andata per le 
bocche di quel la pur troppo bene a v\ enturata g ente, se non 
fosse stata scritta nel candore di quei magnanimi petti con ca
ratteri (benché invisibili ) di buona corri pondenza: però no n 
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bisogna a che il i e 'l no si menasse i testimoni appresso. 
L 'amico parlava all 'amico, l 'amante all'amante, non con altra 
mente che di amicizia e di amore . Alla verita si ubbidiva, per 
che ella invitava ciascuno a dimostrarsi senza nube: e cosi si 
rappre enta a l ' o:tr&i;w.moç, eh' è il verace ne' detti e ne' fatti in 
considerar il ero eh 'è di sua natura onesto, ed, essendo egli 

tÀuÀ'l)ihjç, ama il vero non per rag ion di utile o per solo in
teresse d'onore, ma per se ste so; e ha piti occasione di amarlo 
quando i s 'aggiunge la salute della republica o dell'amico. 

III 

on è mai lecito di abbandonar la verita. 

Non tanto la natura fugge il acuo quanto il costume dee 
fuggir il fal so, ch 'è il vacuo della favella e del pensiero: dicere 
enim et opinari no1l entia hoc ipsum falswn est et oratiom· et 
cogitationi contiugens , dice Platone. Non si può permetter che 
della menzogna (considerata secondo se stessa) appena un neo 
si lasci veder nella faccia de Il' umana corrispondenza; e di piu 
quando il vero non par di esser vero, convien di tacere, come 
afferma Dante: 

... a quel ver c'ha faccia di menzogna 
dee l' uom chiuder le labbra quant'ei puote , 
però che senza colpa fa vergogna. 

Bisogna dunque di volger gli occhi alla luce del vero prima 
di muovere la lingua alle parole; ma come fuor del mondo si 
concede quello che da filosofi è nominato vacuum improprium , 
dove si riceverebbe lo strale che si vibrasse da chi fusse nel
l'estrema pa rte del cielo , co i l'uo o, ch'è un picciol mondo, 
ha tal ora fuor di é un certo spazio da chiamarsi equivoco , 
non gia intes come semplice fai so, a fine di ricever in quello, 
per cosi dire, le saette del la fortuna e accomodarsi al riscontro 
di chi piti vale e anche piti vuole in questo corso degli umani 



TORQUATO ACC ETTO 

interessi ; e dico che ciò avviene fuor di sé, per che niuno, il 
qual non abbia perduto il bene dell ' intel letto, ha persuaso e 
stesso al contrario del suo concetto , che sia da lui appreso con 
la ragion in atto; onde a questo modo non si può far inganno 
a se medesimo , presupposto che la mente non possa mentire 
con intelligenza di mentire a se tessa, per che sarebbe veder 
e non vedere: si può nondimeno tralascia r la memoria del pro
prio male per qualche spazio, come dirò ; ma dal centro del 
petto son tirate le linee della dissimulazione alla circonferenza 
di quelli che ci stanno intorno. E qui bisog na il termine della 
prudenza, che , tutta appoggiata al vero, nondimeno a luog o e 
tempo va ritenendo o dimostrando il suo splendore . 

IV 

La s imutazion n on f: ci lmente r iceve qu el s nso ones to 
che si accompagna con la d iss imulazion e. 

Io tratterei pur della simulazione e spiegherei ap pieno l 'arte 
del fingere in cose che per necessita parche la r icerch ino ; m a 
tanto è di mal nome , che stimo maggior n ecessita di farne d i 
meno , e, benché molti dicono: Q u.i nescit fing ere nescit viver e , 
anche da molti al tri si afferma che si a meglio morire che vi ve r 
con que ta condizione. In breve corso d i g iorni o d ore o di 
momenti, com 'è la vita mortale, non so perch é la medesima 
vita si abbia da occupar a piu dist rugger se stessa aggiun g endo 
il falso del le ope razioni dove l 'esser quasi non è; poiché la 
vera essenzi a, come disse Platone, è delle cose che non han 
corpo , chiamando imaginaria l 'essenzia d i ciò ch 'è corporeo. 
Bastera dunque il discorrer della dissimu lazione in modo che 
sia appresa nel suo sincero significato , non essendo altro il 
dissimulare che un velo composto di tenebre ones te e di ri
spetti violent i, da che non si forma il falso , ma s i da qualche 
riposo al vero, per di most rarlo a tempo ; e come la natura ha 
voluto che nell'ordine dell 'un iverso si a il giorno e la notte, 
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cosi con ien che nel gi ro dell'opere umane sia la luce e l'om 
bra, dico il proceder manifesto o nasco to, conforme al cor o 
del la ragione, ch' è regola della vi ta e degl i accidenti che in 
quella occorrono. 

v 

Alcuna volta è nece saria la dissimulazione, e fino a che te rmine. 

La frode è proprio mal dell'uomo, essendo la ragione il 
suo bene, di che quel la è a buso; onde nasce ch'è impossibile 
di trovar arte a lcuna che la riduca a segno d i poter meritar 
lode: pur si concede talor i l mutar manto per vestir conforme 
alla stag ìon della fortuna , non con intenzion di fare, ma di non 
patir danno, eh 'è quel solo inte resse col quale si può tollerar 
chi si vuoi valere della dissimulazione, che però non è frode; 
e anche in senso tanto moderato, non vi si dee poner mano 
se non per grave rispetto , in modo che si elegga per minor 
male, anzi con oggetto di bene. Sono alcuni che si tras formano 
con mala piega di non lasciarsi mai intendere; e, spenden do 
questa moneta con prodiga mano in ogni picciola occorrenza, 
se ne trovano scar i dove piu bisogna, perché, scoperti e ad
ditati per fallaci, non è chi loro creda. Questo ~ per avventura 
il piu difficile in tal' industria; perché, se in ogni altra cosa 
giova l'uso continuo, nella dissimulazione si esperimenta il 
contrario, poi che il dissimular sem pre mi par che non si possa 
metter in pratica di buona riusc ita. È , dunque, dura impresa 
il far con arte perfetta quello non si può esercitar in ogni oc
casione, e però non è da di r che Tiberio fos e molto accorto 
in questo mestiere, ancor che da molti si affermi ; e ciò consi
dero, perché, dicendo Cornelio Tacito: Tiberio etiam in rebus 
quas non occ?t!eret scu natura seu ad.Hteludine suspellsa semper 
et obscura verba, non solo disse prima plus in oratione tali dì
gnìtatis quam fideì erat , ma conchiude : At patres, quibus zmus 
metus, si intellìgere viderentur eccetera: ecco che si accorgeano 
chiaramente della sua intenzion in quelli continui artific i. In 
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'ì anza, il dissimular è una professione, della q ual non 
far professione se non nella scola del proprio pensiero. 

può 
e al-

cuno portasse la maschera ogni giorno, sarebbe piu noto di 
ogni altro per la cmiosita di tutti; ma degli eccellenti dissimu
latori , che sono stati e sono, non si ha not'zia alcuna. 

VI 

Della disposizion naturale a poter dissimulare . 

Quelli in chi prevale il sangue o la malinconia o la flemma 
o l 'umor collerico, è molto indisposto a dissimulare. Dove ab 
bonda il sangue concorre l 'allegrezza, la qual non sa facilmente 
celare essendo troppo aperta per sua propria qualita. L'umor 
malinconico, quando è fuor dì modo , si fa tante impressioni, 
che difficilmente le nasconde. Il soverchio flemm tico, perché 
non fa gran conto de ' dispiaceri, è pronto ad una manifesta 
tolleranza; e la col!era, che è fuor di misura, è troppo chiara 
fiamma da dimostrar i propri sensi. Il temperato, dunque, è 

molto abi le a questo e ffetto di prudenza, perché ha da esser, 
nelle tempeste de l cuore, tutta serena la faccia; o, quando è 

tranquillo l 'animo, parer turbato il viso, come andera richie
dendo l'occasione; c ciò non è facile se non al temperamento 
che dico. Non voglio contradir ali opinione di que' che sogliano 
attribuir a certi popoli la disposizione del dissimulare, e ad altri 
stimarla quasi impossibile; ma ben posso dire che in ogni paese 
son di quelli che l'hanno, e di que' che non vi si sanno ac
comodare; ma piu è certo che gli uomini non nascono con gli 
ani mi legati a necessita alcuna, onde libera la volonta si g ira 
ali 'elezi one: e ciò leggiadramente fu espresso da Dante in que' 
verst: 

Voi, che vivete, ogni cagìon recate 
pur suso al cielo, si come se tu tto 
mo\·esse seco di necessitate . 

Se cosi fosse, in voi fora distrutto 
libero arhitri o, e non fòra giustizia 
per ben letizia e ,)e r male aver lutto . 
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Lo cielo i vostri movimenti inizia, 
n on dico tutti ; ma, poso che l d ica, 
lume v 'è d ato a bene e a malizia , 

e libero voler ; che, se fatica 
ne le prime battaglie del ciel dura, 
poi vince tutto, se ben i nutrica. 

A macrgio r forza e a mi lior natura 
li ber i sog iacete; e quella cri a 
la mente in voi , che 'l ciel no n ha in sua cu ra. 

VII 

Dell'esercizio, che rende pronto il dissimulare. 

Da chi ha per non plus ultra le porte delle natie contrade, 
o che da' libri non apprende il lungo e 'l lato del mondo e suoi 
vari costumi, con d ifficu lta i iene al consiglio della dissimu
lazione; perch é in persona cosi molle e poco intendente riesce 
molto dura questa pra tica , la qual contiene l 'esser d'assai e 
talora parer da poco: è dunque conforme a questo abito chi 
non s'è tanto ristretto , poiché dal conoscer gli altri nasce quella 
piena autorita che l'uomo ha sopra se stesso quando tace a 
tempo, e riserba pur a tempo quelle deliberazioni che domane 
per avventura saranno buone e oggi sono perniziose. Chiaro è 
che 'I viaggio per diversi paesi come Omero cantò di Ulisse, 
qui mores hominum ·muJtorum vidit et urbes , o l'aver letto e 
osservati molti accidenti è cagion potente a produrre una gentil 
disposizione di metter freno agli affetti, acciò che, non come 
tiranni ma come soggetti alla ragione e a guisa di ubbidienti 
cittadini, si contentino ad accomodarsi alla necessita, della qual 
disse Orazio: 

Duntm seri lez,izt fit patientia 
quicqm:d corrigere est u e.fas . 

Si che tant'altezza di spirito si accresce per mezzo della vita 
occupata negli affari del mondo e nella considerazione del tempo 
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passa , p r non contradir al presente e poter far giudicio del 
l 'avvenire. Stando la mente cosi sodisfatta , non le parra nuova 
qualsi s ia mutaz ione che le si vada ra ppresentando, e in con
seg uenza dipendera da lei , e non dal precipizio del senso, 
l 'espression di q uanto Je succede. 

VIII 

Che cosa è la dissimulazione . 

Da poi che ho conchiuso quanto conviene il dissimulare , 
dirò piu distinto il suo significato. La dissimulazion è una in 
dustria di non far veder le cose come sono . Si simula que llo 
che non è , si d issimula quello che è. Disse Virgilio di Enea: 

:pem v u!tus simulat.· pr em i! altmn corde dolor em. 

Que to ve rso cont iene Ja simulaz ion de la speranza e la 
dissim ulazione del dolore. Quella non era in Enea, e di questo 
avea pieno il petto; ma non volea palesar il senso de ' suoi af
fanni: ricordava pe rò a' compagni l 'aver sofferti piu gra\ i mal i , 
e, nominando la rabbia di Scilla e lo strepito degli scogli e i 
sassi de ' Ciclopi, se ne valse come per sepellir tra que ' mostri 
e tra quelle passate ruine tutte le rie venture che !orgia davan 
noia, e co 'l dolcissimo memùzisse iztvabit conchiude: 

Per varios casus, pe1· tot discn "m ina r erum 
tendirnus in Latium, sedes u bi _fa ta quietas 
ostendunt; iltic fa s 1·egna 1·esu rger e T 1·oia e. 
Durale, et <.tosmet rebus ser va te secundis. 

Ma in og ni modo l'animo era ferito e troppo dolente, 
perché talia voce r e.fert curisque iug entibus aeg er . i vede 
111 questi l 'arte d i nasconder l' ace rb ita della fortuna , e prima 
fu espresso da Omero come da Ulisse si d is imulava it do-
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lore quando in altra figura da a d i se stesso nuova alla sua 
Penelope; della qual disse: 

H ac aulem audiente jluebant lachrymae, liquefiebat autem corpus 
sicut autem nù: liquejit in altis monlibus, 
quam Eurus liquifecit p ostquam Zepllyrus difusus est, 
liquifacta autem igitur !tac, jluvii implenlur jiuenteS/ 
sic huius liquefiebant pulchrae genae lachrùna1llis 
jleutis suum vinem assidenlem . A t Ulisses 
animo quidem lugenlem suam. miserabatur tt:rorem. 
Ocu li autem lanquam cornua stabant vel ferrum. 
Tacite in palpebris dolor autem ht'c lachrymas occultabat. 

Ecco la prudenza , con che Ulisse mettea freno alle lagrime 
quando era tempo di nasconderle; e la comparazion di lique. 
fa rsi Penelope come la neve mi da occasione di soggi unger 
quello che ia l'umido e 'l secco, dicendo Aristotile : humidum 

est quod suo ipsius termino contineri non potest; f acz'le autem 
termz'ne contz'netw~ alieno. S iccum est quod facile suo, difficuller 
autem termino terminatur alieno . Da che si può apprender che 
il dissimular ha del secco , perché si ritien nel proprio termine, 
e questi son gli occhi d i lisse, rassomigliati , in tempo di do 
lore, alla fermezza del corno e del ferro, quando quei d i Pe
n elope eran molli e non avean termine prescritto, conforme a 
q uelle eh 'eran versate ne li 'animo d i Ulis e tenendo il ciglio 
asciutto, e a questo par che corrisponda quella sentenza di 
Eraclito: Lux sicca, anima sapientz'ssima. 

IX 

Del bene che si produce dalla dissimulazione. 

Presupposto che nella condizion della vita mortale possano 
succeder molti d ifetti, segue che gravi di sordini s iano al mondo 
quando , non riuscendo di emendarli, non si ricorre allo spe· 
cliente d i n asconder le cose, che non han merito di lasciarsi 
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vedere o perché son brutte o perché portan pericolo di pro
durre brutti accidenti. E, oltre a quanto a agli uomi i, 
se pur si considera la natura per tante altre opere di qua giu, 
si cono ce che tutto il bello non è al tro che una gentil dissi· 
mulazione; dico il bello de' corpi che stanno soggetti alla mu
tazione, e veggansi tra questi i fiori e tra i fiori la lor reina. 
E si troveni che la rosa par bella, perché a prima vista dis
simula di esser cosa tanto caduca, e quasi con una semplice 
superficie di vermiglio fa restar o-l i occhi in un certo modo per
sua i ch'ella sia porpora immortale; ma in breve, come disse 
Torquato Tasso, 

quella non par che disiata avanti 
fu da mille donzelle e m ille amanti; 

perché la dissimulazione in lei non può durare. E tanto si può 
dir di un olto di rose, anzi di quant per la terra riluce tra 
le piu belle schiere d'Am ore; e, benché della bellezza mortale 
sia solito d irsi di non parer cosa terrena, quando poi si con
sidera il vero, gia non è altro che un cadavero dissimulato dal 
favor dell'eta, che ancor si sostiene nel riscontro di quelle parti 
e di que' colori che han da dividersi e cedere alla forza del 
tem po e della morte. Giova, dunque, una certa <.lissimulazion 
della natura per quanto si contiene tra lo spazio degli elementi, 
dov 'è molto vera quella proposizione che afferma di non esser 
tutt'oro quello che luce: ma ciò che luce nel Cielo ben corri
sponde sempre, perché i i tutte le cose so n belle dentro e fuori. 
Or, passando all'util e che nasce dalla dissimulazione ne' ter· 
mini moral i, comincio dalle cose che piu bisognano, dico dal 
l 'arte della buona creanza, la qual si riduce nella destrezza di 
questa medesima diligenza. E, leggendosi quanto ne scrisse 
monsignor della Casa, si vede che tutta quella nobilissima dot
trina insegna cosi di ri tringer i soverchi disidèri, che ':>On ca
gion di atti no iosi, come il mostrar di non ved r gli errori 
altrui acciò che la conversazione riesca di buon gusto . 
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x 
Il diletto ch'è nel di . imulare. 

Onesta e uti l è la diss imulazione e, di piu, ri piena di pia
cere, perché, se la vittoria è sempre soave e, come dis e Lu
dovico Ariosto , 

fu il vincer sempre mai lodabil cosa, 
vincasi per fortuna o per ingegno, 

è ch iaro che ' l vincer per sola forza d' ingegno succede con 
maggior a llegrezza , e molto piu nel vincer se stesso, ch 'è la 
piu o-lor iosa vi ttoria che possa riportar i. Quest'avviene nel 
dissimulare, con che, dalla ragione superato il senso, si riceve 
intiera quiete; e, ancorché si senta non poco dolor quando si 
tace quello che si vorrebbe dire o si lascia di far quanto vien 
rappresen tato d all'affetto , non dimeno piace poi grandemente 
d'aver usata sobrieta di parole e di fatt i. A questa con eguenza 
di sodisfazione ha da rivolger il pensiero chi desidera di viver 
con ri poso; e ciascun che vuoi ben accorgersene per gl'i nteressi 
suoi vegga sopra di ciò gli al trui falli, e cosi ben conosca che 
tanto è nostro quanto è in noi medesimi. Non dico che non 
si han da fidar nel seno del l' amico i segreti, ma che sia ve
ram ente amico; ed è degno di g ran considerazione, in quel
l 'epigramma di Marzia le dove parla a se stesso della v ita beata, 
che, nominando a questo fine d icissette co e, fa che stia nel 
mezzo p rude7ls simplicitas, dicendo: 

Vitam quae faciunt beatiorem, 
iucundissime Ma1'tialis, haec sunt: 
res non pa1'1a labore, sed r elicta ,· 
non ingratus ager, f ocus p er ennis/ 
l is nunquam, toga ra 1'a, mens quieta/ 
vit·es ingenuae, salub1'e corpus, 
pntdens simplicitas, pa1·es amici, 
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conr/iclus facilis, sine arte mensa/ 
nox non ebria, sed so/uta cuTis,· 
non tristis torus, attamen jntdicus ; 
somnus qui faciat breves tenebras/ 
quod sis esse velis nihilque malis, 
sum11wm nec metuas diem nec optes. 

Il prudente candor dell'animo è, dunque, il centro della 
tranquill ita . H oc opusJ llic labor. 

XI 

Del dis imulare con li sim ulato ri. 

Quelli che si applicano al piacer della parte ch'è in not 
soggett' alla morte, sprezzando l 'uso della ragione si mutano 
in abito di fiere; perché tal i son da riputarsi, come fu espresso 
da Epicteto stoico dicendo: Certe misellu lw mu7lcz'O, et caro 
ùifelixJ et re vera misera . At melius quiddam ltabes carne: quareJ 
misso ilto et ueglecto, carni dzwlaxat es deditus ? Ob lmius so
cietatem declùtanles a meliore ualura quidem, lapis similes ef
.ficimur1 dwn s1mms perfidi et insidiosi et ad nocendum parati: 
alù' leonibttS, quia ferì , immanes et trztcuJenti: maxima vero pars 
vulpeculae swwts. 

Da che si può con iderar un de' duri impedimenti nel dis
simulare; poiché il g uardarsi da lupi e da leoni è cosa piu pronta 
per la notizia che si ha della !or violenza e perché poche volte 
si riscontrano; ma le volpi son tra noi molte e non sempre co
nosci ute, e, quando si conoscono, è pu r malagevole l'usar l'arte 
contro l' a rte , e in tal caso riuscira piu accorto chi piu sapra 
tener apparenza di sciocco, pe rché , mostrando di creder a chi 
vuoi ingannarci, può esser cagion ch 'egl i creda a nostro modo; 
ed è parte di g rand'in telligenza che si dia a veder di non ve
dere quando piu si vede , giacché cosi ' l g iuoco è con occhi 
che paion ch iusi e stanno in e ste i aperti. 
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XII 

Del dis imulare con se stes o. 

1i par che l'ordi ne di que to artificio metta prima la man o 
nella persona propria; ma i ri ch iede prudenzia in estremo 
quando l' uomo ba da celarsi a se medesimo, e questo non piu 
che per qualche picciolo intervallo e con licenza del nosce te 
ipsum per pigliar una corta ricreazione passeggiando quasi fuor 
di se stesso. Prima, dunque, ciascun dee procurar non solo 
di a ver nuova di sé e delle cose sue , ma piena notizia, e abita r 
non nella superficie dell ' opini one, che spesse volte è fallace, 
ma nel p ro fo ndo de' suoi pensieri, e aver la misura del suo 
tale nto e la vera diffinizione di ciò ch'egli vale, essendo di ma
ra i glia che ogni uno attend 'a saper il prezzo del la roba sua 
e che pochi abbi an cura o curiosit<i d ' intender il vero valor 
dell'esser loro. Or, presupposto che s i sia fatto il pos ibile di 
saperne il vero, conviene che in qualche giorno colui eh' è 
misero si scordi della sua disavventura , e cerchi di viver con 
qualche imagine almen di sodisfazione, si che sempre non abbia 
presente l 'oggetto delle sue miserie. Quando ciò sia ben usato, 
è un inganno c'ha dell 'onesto; poiché è una moderata oblivione, 
che serve di riposo agi' infelici; e, benché sia scarsa e perico
losa consolazione, pur non se ne può fa r di meno per respirar 
in questo modo ; e sani come un sonno de' pensieri stanchi, 
tenendo un poco c~1iusi gl i occhi della cognizion della propria 
fortun a, per meglio aprirli dopo cosi breve ristoro: dico breve, 
perché facilmente si muterebbe in letaro-o, se troppo si prati
casse questa n g ligenza. 
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XIII 

Della dis imul:lzione che a ppa rtiene nlla pie t:L 

Quando considero che il vino fu trovato dopo il diluvio, 
conosco che non bisognava minor qu antita d 'acqua per tempe
rarl o : e qui son da veder due cose , una di Noè che ne restò 
ignudo , e ciò ne dimo tra che il vino è molto contrario all a 
d issimulazione, e quanto questa s'impiega a coprire tan o quello 
attende a scoprire; l ' altra della pieta delli due figli, che con la 
faccia indietro ricoprirono il padre dissimulando di vederlo a 
tal termine, quando dal !or fratello, gia alienato da ogni legge 
di umanita, era schernito ignudo colui che l'avea ve tito delle 
proprie carni. Oh quanti son al mondo, che imitano questa 
mostruosa ingratitudine, facendo materia da ridere chi loro do
\erebb 'es er oggetto d 'amore e di reverenza ! Pochi son gl' imi
tatori di que' due, che seppero trovar il modo di voJo-er le 
spal le, per pieta, al padre, non come molti fanno , che si la
scian la paterna nece sita dietro le spalle. Non solo que' pietosi 
figli si occuparono a ricoprir il padre, ma vollero mostrar di 
non averlo veduto in tal condizione. Cosi ciascun dee corri
sponder a scusar i disordi ni e in particolar que' dei superiori 
ogni volta che alcuno di loro v'incorre. Altri pietos i uffici mi 
i rappresentano nell' istoria di Giuseppe, che, venduto da' fra

telli, mostrò poi di non conoscerl i, a fine di piu conoscerli per 
mezzo de' benefici; e, con esempio di rada mansuetudine, dis
simulava il dono di q uegli alimenti che lor in a pparenza ven 
deva, perché i medesimi sacchi ne riportavano i danari a casa; 
fi nché, fatto venir anche l'ultimo de' fratelli e u ati tutt'i modi 
di mani festar a tempo la sua benignita, no1t se pott:rat ultra 
cohiber e Joseplt, multis coram adstantibus. In que to ebbe fine 
quella sincera e innocente dissimulazione ; e seg-ue nel Genesi 
a narrarsi la sua pieta: zmde praecepit ut eg reder~ntur c1mcti 
fo1'as , et nullus infe1·esset atz'enus agnitioni mutua e . Elevavitqu.e 

·ocem cwn jletu, qumn audienmt Aegyptii, omni que domus Pha-
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1'aonis) et dixit fratribus suis: - Ego szmz Jose}lz. - Era egli 
nell'Egitto come uprema glo ria, e gia chian ato salvator del 
mondo; con tutto ciò, non tenendo conto del! offese, di ·imulò 

'es er fratello cr dimostrarsi piu che fratello . lo non so chi 
possa ritener le lagrime leggendo quella pietosa istori a, dalla 
qual si può apprender la dolcezza del per ono e del dissimular 
l' ·ngiuri , e massimamente quando ve gon a ersone tanto 
care quan o son i fra elli . 

X IV 

Come que t'arte uò star tra gli amanti. 

Amor, che non vede, si fa troppo edere . Egli è picciolo, 
come disse Torquato Tasso : 

Picciola è l'ape, e fa col picciol morso 
pu r gravi e pu r moleste le ferite; 
ma qual cosa è piu picciola d'Amore, 
e in ogni breve pazio entra e si asco n de? 

Nondimen è pur tan to grande, che non ha luogo da po
ter i in tutto nascondere, e, quando è giunto al suo centro, 
eh 'è il cuore , se non s i mostra per alt ra via, accende quella 
febbre amorosa, della qual era infermo Antioco e di che il Pe
trarca fe' che dicesse Seleuco: 

E se non fosse la discreta aita 
del fisico genti l, che ben s'ace rse, 
l tta sua in sul fiorir era fo rn ita. 

Tacendo, amando, quasi a morte corse, 
e l'amar forza e ' l tace r fu virtute 
la mia vera pitta eh' a lui soccorse. 

Quindi si può considerar come, mettendos i fuoco a tutta la 
casa, le fa vi lle anzi le fiamme ne fan publica pomp, er le 
fi nestre e dal tetto. T anto a viene e peggio quando amo prende 
stanza ne ' petti um ani accen endogli da dovera, percb~ i so -

piri, le lagrime, la pallidezza, gli sguardi, le parole e quanto 

Politici e moralisti del St:icento . II 
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si pensa e si fa, t utto va vestito con ab ito d'amore . Cosi dun-
4U di . ntioc ne !'a 10r re , r:1 on i sua matri g-na , ancor 
ch' gl i taces::;e , s i palesò l' in endio n lle vene e nei po!si. :\fon 
avea consentito di ch iamarsi amante Di· one, mentre Amor in 
fig ura di Ascanio trattava con lei ; ma ni una cosa mancava 
perché gia si vede se accesa , come irg illo va significando: 

Praecipue ùife/ix pesti devota .fu/urae 
expleri mentem uequit, ardescitque tu eudo 
Phoenissa et puero pa1 ·iter donisque m ovelu 1·. 

Ed ancor che andasse velando gl i stimol i della piaga in
terna, nel progres o del suo affetto , 

at R egin g 1·avi iamdudum saucia cura 
vulnus ali t venis et ca eco ca1·pitu r ig n i; 

pur quello che la ling ua non avea publicato fu e pres o nelle 
strida della piaga, eh Ila stes a disperata si fe', conchiudendo 
V ir ilio: 

il/a, graves oculos cona/a al/oliere, rursus 
deficit: inji:r:um sfridet sub pectore vulnus . 

Di Erminia si ha da Torquato Tasso che avea dissimulato 
il suo pen. iero, e ch'ella poi di se a Vafrino: 

Ma le amo r si nasconde : a te soven le 
desiosa i ' chiedea del mio sign re; 
vedendo i segni tu ù ' inferm a me nte : 
E rmini a, mi dicesti, arJi d'am re . 
Io te ' l negai, ma un mio sospiro ardente 
fu p iu ve race testimo n del core, 
e ' n vece forse della lingua il g uardo 
manife tava il foco onde tutt'arJo . 

Il medesimo dolor che tormenta g li amanti, se non bast' a 
f r che dicano i lor affetti, si muta in ambizione amorosa li 
dimostrarli; e, se gli an imi onesti 
festar:si , con g ran fatica s i r iducono 

he ha da coprir tanti affann i. 

i co nt ntano cti non ma ni
a portar intiero il manto 
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x 
L ' ira è nemica della dissimulazione. 

Il maggior naufrao-io della dissimu lazione è nell ira , che tra 
gli affetti è ' l piu man ife to, essendo un baleno che, acceso nel 
cuore, porta le fiamme nel viso, e con orribil luce fulmina dagli 
occhi, e di piu fa precipitar le parole quasi con aborto de' con
cetti he, di forma non in tieri e di materia troppo aros a, ma
nifestano quanto è nell'animo. Molta prudenza si richiede per 
rinchiuder cosi gaglia rda alterazione; e d i chi è trascorso a 
tanto impeto disse Platone : Tanquam canis a pastore, ila de
nique revocatus a ea quae in ij;so est ratione, mitescat. Era 
Achille in questa pa sione contro Agamennone, quando, trucu.
lento intuens aspectu, O Zlir (z'nquit), ex dolo lotus atque imtwzt
dentia factus ac genilus, et quis tz'bz' Graecorum postllac lz'bens 
pareat. Ma l 'ufficio della ragione, sianificata per Minerva scesa 
dal cielo, va temperando . Non veni (inqu z't) a caelo, Acltille , 
ut te iratum in ultionun iniuriae acceptae erumpere videam, sed 
ut ·irmn tuam compescam. i che Omero in questa occasione di 
Achille spiega insieme quanto importi la dissimulazione. Da due 
potenti stimoli procede tanta licenza di parole ne \l'ira, cioè dal 
dispiacere e dal piacere, perché ella è appetito, con dolore, di 
far vendetta che si dimostri vendetta, per dispregio che cre
diamo fatto di noi o d'alcuno de ' nostri indegnamente, come 
disse Ar istotile; e a que to dolor segue il diletto, che nasce 
dalla spe ranza di vendicarsi e perché l 'animo è in atto d i ven
detta: epperò ri stotile soggiunge: R ecte illud de ira dictum 
est quod, deflue nte melle dulcior, in 11Ù"orum pectoribuJ g liscit. 
Dunque, da cosi fatto misto di amaro e di dolce dee guardarsi 
chi non s i vuoi mostrar facilmente turbato, come sogliano parer 
gl'in fe rmi, i poveri c gli amanti e tutti qm:ll i che si fan vincer 
dal desiderio . Importa il prevenir con la considerazione di quanto 
è maggior di letto vincer se ste so in a pettar che passi la pro
cella deg li affe tti e per non deliberare nella confusione della 
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propria tempesta, ma nel senso delì'ani 110, che, ritira to ogm 

pensiero nell' a ltissimG parte della mente, po ui 5p cz.zar molte 

co e o non curar d i veùerle . 

X I 

Chi ha so erch io concetto d i se stesso, 
ha gran difiìculta di dissimula re. 

L 'errar che si può far nel compas o il qua l si gira n ll'o1 i
nion di noi stessi, suoi esser cagion che t rabocchi ciò che 
dee ritener ne' termini del petto; perché c hi i stima piu di 

que llo che in effetto è, si riduce a parl a r come mRestro, e pa

rendogli che og ni altri sia da men di lui , fa pom pa de l sapere 
e dice molte cos che sarebbe sua buona sorte av r tac iuto. 

Pitagora, sapendo parlare, insegnò di tacer ; e in ques to ese r-
izio è maugior fa tica , ancor che paia d' sser ozio . I concetti, 

che risuonano nel le parole, non solo portano l ' imagine di quelli 
che stanno nell'animo, ma son frat elli mentali (gia che non 
posso di r carnali ) del concetto che l'uomo ha del suo sapere. 
Questo è il concetto primogenito (per dir co ' i ) , al qual succe

dono gl i altri; e, se non è con m isura, ne proc dono molti 
vari ragionamenti, e di neces iui però si scopre quanto è nel 
pensiero; ma chi di sé fa quella stima cbe di ragion conviene, 
non commette al la ling ua magrrior giurisdi zione d i quanto è il 
lume dell' intel ligenzia che la dee muovere . 

X\ II 

• ella consider. z'one della d ivina giu tizia si facilita il tolle ra re 
e però il dis!iimulare le cose che in altri ci dispiacciono . 

Convien di trattar di alcune cose piu in pa rticola re, che ri· 
cercano d 'esser tollente, ch'è lo stesso a dir di ssim ulate, poiché 
·on mo lt'i di piaceri dd l 'uomo , eh 'è spetta tor in quc to gran 

teatro del mondo, nel qua l si rappresentano ogni d i comedie c 
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tragedie; e or non d ico di quelle che son invenzioni de' poeti 
antichi o moderni, ma delle vere mutaz ioni del mon do stesso , 
che da tempo in tem po, in quanto agli accidenti uman i, prende 
altra faccia e altro costume . L ordine è fo rma che fa il tu o 
sirn igliante a Dio, che lo creò e lo serba col dono della ua 
provide nza, la qua l per lo gran mar dell' essere ogni cosa con
duce con prospero viago-io , e , di ponendo la mede ima regola 
sopra il merito o demerito delle opere umane, i vieta nondi
meno a la debolezza de' nostri pensieri il passar negli abissi de' 
consig li divini, alli quali si dee infinita riverenza, a endo i da 
ricever per giusto quanto consòna alla volonta di Dio. E, se 
pur sempre non vediamo nelle cose mortali quell 'ordine infal
libile che s i manifesta nel moto del sole, della luna e dell ' altre 
stelle, anz' in molta confusione spesse olte si truo ano i negozi 
di qua giu, non manca però la certezza dell'eterna legge, che 
tutto sa applicare ad ottimo fine; e ' l premio e la pena, che 
non sempre vien pronta, si aspetti come decreto in eparabile 
dal gi udizio divino, che per tutto va penetrando con la sua non 
mai limitata potenzia. A questa verita, ch 'è via di quiete per 
dissimular le sinistre apparenze, soggiungerò pi ti distinto il 
modo di accommodarsi a quelle. 

XVIII 

Del dissimulare l'altrui fortunata ignoranzia. 

Gran tormen to è di chi ha valore il veder il favor della 
fort una in alcuni del tu tto ignoranti, che, senz'altra occu pazione 
che di attender a star disoccu pati e senza saper che cosa è la 
terra che han sotto i piedi, son ta lora padroni d i non piccola 
parte di qu ella . Veramente chi si mette a considerar questa 
miseria è in pericolo di perder la quiete, se insieme non s'ac· 
corge che la medesima fortuna, che talora fa qualche piacere 
a lla tur ba degli sciocchi, suoi abbandonar 1' impresa, e, quando 
più luce si rompe, lasciando scherniti que' che non son degni 
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del l ua raz1 a ; e di piu la gente di questa qualitano n a che 
pretender per l 'acqui sto di quella g lo ria, che solament appar
ti ene a ch i sa da dovera; e, se q ualche uomo di eccellenti irtu 
alcuna volta sta qu asi sepelli to vivo, in og ni modo si ha da 
udir il g rido del suo merito; e non so lo la voce n e dee risonar 
tra quell i che vivono nel medesimo tempo, ma se ne va pas
sando da un secolo ali' altro ; perch é il ero val or è 

che fa per fama gl i uomini immortali, 

come disse il Petrarca; e prima di lui Dante: 

Vedi . e far si dee l'uomo eccellen te 
i ch'altra vita la prima relinqua. 

Di questa maniera si libera il nome dalle man i de lla morte , 
e un'anima piena di co i al ta s eranz't non ente noia, che a 
qua lche indegno e dappoco per poco tempo i faccia applauso, 
essendo un salto di fo rtuna che se ne passa senza lasciar e
s ti<YiO , come il fumo nell'aria. 

XIX 

Del dissimular all'incontro dell'ingiusta potenzia. 

Orrendi mostri on que' potenti che divoran la sostanza 
di chi lor soggiace; onde ciascuno, che sia in pe ricolo di tanta 
disavventura , non ha miglior mezzo di rimed iar che l 'astenersi 
dalla pompa nella prosperita e da lle lagrime e da' sospiri nell a 
miseria; e non solo ùi co del nasconder i ben i esterni, ma que' 
dell'animo ; onde la virtù, che si na conde a tempo, vince se 
ste sa, assicurando le sue ricchezze, poiché il te oro della mente 
non ha men bi ogno talora di star sepoìto che il tesoro dell e 
ose mortali. Il capo, che porta non meritate corone , ha o

spetto d 'a<Yni capo, dove abi ta la sapienzia; e però spesso è 
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vi rt u sopra virtu il dissimu a r la virtu, non col velo del \'izio, 
ma in non d imo trame tutt'i ra<Yg i, per non offender la vista 
inferma de l'invidia e dell'al tr ui timore . Anche lo splendor della 
fortuna ha da es~er cauto nel palesarsi, gia che , pas ·ando a 
dimostrazioni di overchi a rnesi e di oziosi ornamenti, oltre al 
distrugger i l capitai nelle spe e suoi accender gran fu oco nella 
proprie casa , destando gli occhi degl' ingordi a pretenderne parte 
e forse il tutto. Ma piu dura è la fatica di do ver pi"'liare abito 

llegro n ella presenza de' tiranni, che soglion metter in nota 
gli altrui sospiri, come di Domiziano disse T acito: Praecipua 
sub Domiliano miseriarwn pars erat videre et aspici, cum su
spiria nostra subscriberentur, cuJJt denotmz.dis tot flomirtum pal
loribus sufficerent satrt.Jus ille vultus et ntbor, a quo se contra 
pudore m mmziebat. Si che non è permesso di sospirare quando 
il tiranno non lascia respira re, e non è lecito di mostrarsi pal
lido mentre il fer ro a facen vermi glia te rra con sangue 
innocente, e i niegano le lagrime che dalla benignita della 
natura son date a' mi eri come propria dote per form ar l 'onda 
che in cosi picciole stillc suoi ortar via ogni grave noia e 
lasciar il cuor, se non sano, almen non tanto oppresso. 

xx 
Del d issi mulare l 'ingiurie. 

L'ingiuria, che si può dissimulare e nond imeno si mani
fes ta nel desider io della vendetta, è fatta piu da colui che l~ 

riceve che da l suo nimico . on tutti sanno ben c nasce r il 
decoro dei!' onesta tolleranzia, in che si accordano tutt'i fil osofi, 
ch e per altre opinioni, in arie sette, non son di conforme pa 
rere, dicendo T rtulliano: Tantum illi subsig~tant, ut cum inter 
se variis satarum libidinibus et senlelttiart.tm aemulationibus di
sconlent, solitts tamen patierztiae in comtme memores, huic uni 
studiorum suorwn commiserùzt pacemJ in eam conspiraut, zn eam 
fo ederanturJ illi in adjectione vi·rtus u.nanimifer student, onmem 
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s,-zpienlirre ostentationem de patientia pracfenmt. Alcun i , non di 
stin guendo la fo rtezza dal t e1 1erario ardire, ~on pronti n d ngn i 
qu al ita di vendetta, e, )Cf un cenno che no si a fatto a !or 
modo, vogl iono penetrar negli altrui pensieri e do lerse ne co m 
di ofTese publiche. I sen i cosi fieri ;:.O n vicini ad estremi mal i, 
e l' esperienza dimostra che le piccio e ingiurie, se non si lascia n 
passar sotto qualche destrezza , sogl iano diventar g ra ndi; e a 
tutti color che son potenti, molto pi u convien di r itirar la vista 
da si nili occasioni , perché ogni un che possa poco è buon 
maestro a' suoi pensieri per accomodarsi a tollerare, ma chi ha 
forza di risentir i sente stimolo di cor rer a preci pizio, e mo ti 
di quest i che stan no in alta fortun a , scord at i non solamente di 
u ar perdono ma della proporzi on della pena , pr ndono mezzi 

iolenti per l'altrui r uina; cb che avviene ch 'es i pur riman
gono in tanta turbazìone de' fatti loro, che, oltre all'odio pu
blico, son anche in odio a se medesim i er la perdita dell 
quiete interna, eh ' è ben in estima ile e ap arti"'ne al!' inno
cenzia. 

XXI 

Dd cuor, che sta nascosto. 

Gran dil igenza ha posta la natura per nasconder i l cuore, 
in poter del quale è coll ocata non so o a vita, ma la t ranquil 
lita del vivere, perché nello star chiuso per l 'o rd ine naturale 
si mantie ne; e qu ando g- li occorre ùi star nasco to, co nform 
alla condizi on morale , se rba la salute delle pera zioni esterne . 
E pur in questo modo non a tu tti si 1.Le na con c r, onde nel· 
l 'elezione si consideri que llo che fu detto da E uripide: 

Sa pie n! i diffide ntia 
non alia res 11 t ilior t'SI nor lalib u s . 

L' esperienza , che si suo! dol er degl' inCTann i, potra fa r luce in 
questa materia, ch 'è una selva oscura per l'incertezza del ben 



DELLA D! lM 'L. ZIO 'E O. 'ESTA 169 

e e -~e e; e però orrm ingegno accor .o vaglia i degli a bi si del 
e u re, ch'es~en o bre\·e giro, è capace d'ogni cosa; anz'il 
m on o intiero non lo riempie, poich · s lo il crea tor del mondo 
può saziarlo . i ammira, come grandezz, degli uomini di alt 
stat , lo tar i ne ' termini de ' alagi, e ivi nelle camere se(Yre e, 
cin e di ferro e di uomini a guardia delle loro perso e e de ' 
loro inte re si, e nondimeno è chiaro che, enza tanta spes , 
può ogni uomo, ancor eh 'es p sto alla vi ta di tu ti, nas on er 
i suoi a ffar i nella sta e in ieme segreta ca a del suo cuore, 
perché ivi soglion e ser quei templi sereni, de' quali cantò Lu
crezio: 

Sed nihil dulcius esi, bene, quam tenere 
aedi/a doctrina sapientu.m tempia seren , 
despicere 1/Jtde que s alios passimque videre 
errare atque viam palantes quaerere vitae: 

appli an o io erò que i versi a l senso che conviene a signi
ficar un' altezza d'animo e una quiete, che con uce al piacer e 
alla glori a immortale e n n al diletto fa llace . 

XXII 

La dis. imulazi ne rim e io che previene a rimuover o ,n i mn e. 

Era tanto stimata da Giob la di. simulazione one ta , che, 
non avendo lasciato di valersene nel suo regno, poiché si vide 
pnv di prosperita, paren o~li di aver fatt a sai dalla par e 
sua, p rché non gli ~ e caduta dalle mani, di se: N onne dis
sim d avi_? nonlle situi? nonne quier/i.J et ~·enit super me ù dignatio. 
Egli con tranquill ita governò il suo stato, e, sempre che potctte 
dissimular, lo fe ' volentie ri; e però s 'era persuaso che no 
ave e da eguir mutazion nelle c se sue, ben assi curate dalla 
p rudenzia, che in sé raccoglieva di simulazione, silenzio e quie te . 
Ma se, co n tu tto ciò, cadde in miseria, fu voler eli Dio, che 
si compiacque di far vedere nella persona d i quel santo una 
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inv itta costanza c 'l trion fo della pazienzia, che nel carro della 
vera glo ria i menò appre so com cmcnati ult' i n ali sir ch'e li 
ri ebbe la pristina felic ita con clu! licate sodisfazioni; e quella sua 
giustizia, che nel tern ine della semplice natura si dimostrò a l 
mondo, sani esempio in tutt'i secoli per affermare che i ~e rvi 

di Dio, in ogni condizio ne, son sempre beati. Dunque Giob 
era tale anche nel tempo de' uoi tormenti; ma, per non uscir 
dalla materia di che vo trattando, dico ch'egli, facendo il conto 
con la sua conscienzia, dicea : Nonne dissimulavi.'? nonne silu i f> 

I!Onne qttievi .'P, olendo sig ni fica r che a questa d iligenza non 
u l mancar piacer alcuno; e, qua ndo succede qu alche acci

dente che perturbi tanto sereno, vuoi il cielo che, dopo l 'av
\'ersita ~i accre_ca splende r agli anim i che sono alieni dagli 
affttti della terra . 

XXIII 

In un giorno solo non b isognera la dissimulaz io n 

È tanta la necessita dì usar questo velo, che solamente nel
l ' ultimo giorno h< da mancare. Allora saran finiti . l'interessi 
umani, i cuori più manifesti che ie fronti, g li anim i esposti alla 
publica notizia, e i pensieri e~am i nat i ài numero c di peso. 
1 on averci che far la di simulazione tra gli uomini, in qualun
que modo si ia, quando Iddio, che oggi est dissimulans p ec

ca/n !tomùtum, non dissimulera più, ma, poste le mani al premio 
e alla pena, mettera term ine all'industria de ' mortal i, e que' 
agaci intelletti , che hanno abusato il propri lume, si accor

geranno come allora non giavera l'arte del uci r la pelle della 
voi e dove non arri va quell a del leone, che fu consiglio di un 
re ~ partano, perché l'onnipotente leone, facendo ruggir il mondo 
dagli abiss i tln alle stelle , chiameri tu tti, e ciascuno dee saper 
e dire, circwndabor pelle men, come disse Giob . Quell'auro ra 
ponera un giorno tut ·occupato dalla giustizia; e, el mostrar 
i conti, non vi sani arte da far vedere il bianco r lo n ro. 

'udira il decreto , che sara l'ultimo delle le g i, c clara legge 



DELLA DlSSL\1 LAZIO -E OXE T I{ I 

eterna alle stelle e alle tenebre, al piacer e alla pena, alla pace 
e alla guerra. ani forz a la dissimulazione di fu ggirsene in tutto 
quando la verita stessa aprirci le fine tre del cielo e con la pada 
acce a troncherei il filo d'ogni ano pensiero. 

Come nel cielo ogni cosa è chiara . 

Se per questa ita in un giorno solo non bi ognera la di -
simulazione, nell 'altra non occorre mai; e, lasciando di tratta r 
delle anime infelici, che con la luce del fuoco eterno, anz i nelle 
tenebre, mostrano gl i orribili mostri de' peccati, dirò d llo stato 
delle anime eternamente felici. l i hanno lo specchio, eh' è 
Idùio, il qual vede il tutto, e ben nella lingua greca il suo nome, 
come os e rvò regorio isseno, dimostra efficacia d i \'edere , 
perché t!zeòs viene a t!zedome, ch'è « mirare» e «contem plare . 
Ve gono i beati colui che vede, si che nel cielo non occo rre 
che alcuno i ce li . I vi tutto ' m n ife t o, perché tutto è buono, 
tutto è chiaro, tutto è caro. Quanti più sono a po edere il 
sommo bene, tanto piu son ricchi . Dov è tanto amor non può 
succedere occa ion di custodire interesse alcuno. Ma qui do e 
siamo vesti ti d i corruzione si procura con gni sforzo il manto , 
con che si d issimula per rimedio di molti mali; e , ancorché 
ciò sia onesto, pur è travaglio; onde si dee aspirar al termine 
di questa necessita, e spesso, rimovendo lo sguardo dagli og
getti terreni, vagheggiar le stelle come segni del ve ro lu me che, 
anche per mezzo d'esse, c'invita alla propria stanza della ve
r ita . Ivi nella uivina essenza i beati godono della chiara vista , 
ch 'è l 'ultima beatitudine dell'uomo, essendo la piu alta opera
zione dell' 'ntelletto, per mezzo del lume el la glor ia che lo 
conforta; perché, essendo la divina essenza sopra la condizione 
dell'intelletto creat , può questi vederla non per forze naturali, 
ma per grazia; e, come uno ha maggior lume di g loria del
l'a lt ro, cosi può meglio conoscerla, ancorché sia impossibile 
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vederla quanto è visibile, perché il medesimo lume della gloria, 
in quanto è dato a tal intelletto, non è infinito . Or, conside
rand co_i soùisfatti, cosi felici e in eterno sicuri gli abitatori 
del Par::tdiso, i vecle come non han da na conde r difetto al 
cuno; e, per conseguenza, la diss imulazione rimane in terra, 
do\·e ha tutti i suoi negozi. 

Conclusione del trattato. 

Ave ndo afTermato che in questa vita non sempre si ha da 
es er el i cuor trasparente, mi par bene di conchiuder con af
fettuoso rivolgimento alla di simulazione stessa. 

O virtu, che sei il decoro di tutte l'altre virtù, le quali al
lora on piu belle quando in qualche modo son dissimulate, 
prendendo l'onesta del tuo velo, per non fa r vana pompa di 
se medesime; o rifugio de' difetti, che nel tuo seno si soglio no 
nascondere; tu alle fo r tune g randi sei di g ran servigio, per so
st nerle, e alle picciole porgi la mano, perché in tutto non si 
veggano andar per terra. Nel buono e nel mal tempo bisognano 
le tu e vesti, e nella notte non meno che nel giorno, e non piu 
fuori che in casa. Io non ti conobbi per tempo, e a poco a poco 
ho appreso che in effetto non sei altro che arte di pazienzia, 
che insegna cosi di non ingannare come di non essere ingan
nato. Il non credere a tutte le promesse il non nudrire tutte 
le sper~nze, son le cose che ti producono. Le porpore nel 
meglio del !or \·ermiglio sogliano ricorrere al nero del tuo manto; 
le corone ù 'oro non han luce, che talora non abbia bisogno 
del le tue tenebre . GJ i scettri che spesse volte non si portano 
dalla tua mano, fa ci lmente \ acillano; e 'l folgore delle spade, 
se non i serve di al cuna t un nube, ril uce invano. La prudenza 
tra ogn i suo sforzo non ha miglior cosa di te; e, benché di 
molte altre si mo tri ornata, a tempo sa goder del tuo silenzio 
piu che Ji ogni al tro effetto delle sue industrie. \li ero il mondo 
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se tu non occorre si i miseri. te appartiene di usar molti 
uffici nell'ordinar le republiche, nell'ammini trar la guerra e 
nel conservar la pace; e dall'altra parte si veggono quanti di
sordini, quante perdite e quante rovine ·on 'Uccedute quando 
ei stata posta in abbandono, e s'è dato luogo a manifesti fu

rori, da che son seguiti quegl' in fortuni, che tan e olte hanno 
Jiturpate le provincie intiere . Qu ndo un, che do erebbe pe· 
r ire di fame, ha fortuna di poter dar il cibo a molti. quando 
un ignorante è riputato dotto da chi sa meno di lu i, quando 
un indegno ha qualche degnita e quando un vile si t iene per 
nobile, come si potrebbe vi ere, se tu non accomodassi i sensi 
a co i duri oggetti? orrei che m i fosse perme so di ma nife
stare tutto l'obligo che ho a' benefici che mi hai fatti; ma , in
vece di rendeni grazie, offenderei le tue leggi non dissimulan do 
q uanlo per ragione ho dissimulato. 
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CHI LEGGE 

Faàt indig-natio versum . 

]u ., at. I. 

Ecco, o t u che leggi, un libro figl io di sdegno. HannomeJo 
acceso nella penna certi sacciutell i , i qua li tratto tratto que tio 
nando meco sopra di mat rie o sia politiche o morali, posti al 
muro da fortezza di argomenti, non avendo onde riscuotersi con 
la ragione, sogliano ricorrere all'autorita di questo o quello 
autore; e con citar in voce tonda e sesquipedal gesto un pa so 
di Tucidide o di Tacito o di Seneca, che in vista paia ripu
gnante alla mia opinione, quindi , quasi vincitori della lite, esul
tano, si ringall uzziscono, si applaudono, e (ch'è peggio) hanno 
giudici propizi presso i circostanti: i quali, caso che ancor io 
non abbia tostamente in pronto altra sentenza di autor non 
men clas ico da rimbeccare il mio avversario, stimano che a 
render vincitore debba piu vale re uno sproposi to sentenzioso 
detto in latino, che la eriui, fondata su ragioni intrinseche, 
detta in vol,...,are. Io perciò da questo torto, che mi fanno al -

uni pochi, appellandomi al giudizio uni versale, che non suole 
rrare, ho preso in questi miei discorsi a mostrar due cose . 

L'una, che non tutte le sentenze degli autori, anche di primo 
bus olo, son re, o perché essi sonosi ingannati, o si 
perché le han po te in bocc di alcun personaggio , che per 
ig noranza o pa -ione si sia ingannato. L'altra, che può e s r 
che sian vere nell'occasion particolare ove le adduce lo scrittore, 

Politici e mora!isti del Seicento. 12 
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ma a proposito diverso q ui ndi trasportate d ivenga n false. Le 
quai cose qu 11clo eg-li m! riesca rli pro ·:-trlP , vogl io sperar pure 

che per l'a\·venire il difetto del la mia memor ia,- che no n sa 
entenza alcuna a mente, f orché q uella: Plato dixil, Cl!r_y 

sippus dixit, tu quid dicis. - piu non debba offender la g iu
stizia del m'o inn g n , posto ch'egli, benché scompagnat 
da ll' autorita dell 'al trui detto, ave se dal suo canto quella d~l 

proprio vero. 
Alla sperienza della mia proposizione fra ' piu rinomati ho 

scelto Tacito, conciosiaco"a che la incl inazione del l 'uomo a 
ma!ig-nare fa ccia oggidi credere ch'egli dica sempre bene , pe -
ché quasi sempre gode in dir mal e. Chi giudichera fo lia l'ar
dire d i notare errori in quella penna, che è t imata id a della 

politica prudenza, pongami a tirar un remo con chi o ò di 
trovar macchie in cielo, ch'io mi contento. Ho cercato di s-

er vario ne' discor i, per non esse rlo dal genio uman o , uso 
a trarre dalla somiglianza la sazieui. Altri tirano allo stil de
clamatorio, altri al dogmatico: questo corre ra con passo lent o, 
quello spedito: or prevalera l'amplificazione , ed or l'erudizione . 
Io di questa mi son val o. non all ' u o citramontano , che 1:1 

porta sol per dimo trar di averla letta. ma col trap ia nta rla in 
suolo d iiTe rente a quello dove fu piantata, perch é ne fiorisca 
qualche concetto. 

Si protesta che tutte queJ\e voci d i fato, fo rtuna, dè a ; num e, 
ido l o , sorte, destino, stelle, ed alt re simili, che odora no di ge nti
tesimo, on de tte co n quella licenza d e' poeti, che le ado peran p e r lu
si nga re l'orecchio s lamente, no n per senamente torcerle a niun sen o , 
il qual non ben s i affac i a!la fé cattolica. ~osi ancora ove l'autore parla 
dell'azione di Catone come di verace effett eli leg-ittima fortezza , e dove 
afferma che s'ei fosse stato Radamisto, é mt:d esimo averebbe ucciso, non 
Zen obia, intende di vestir, fingendo, il personaggio degli antichi, che s i 
falle azioni, stante il non a per dell' immortalll<i dell'anima, stimaY:-111 belle . 
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I 

DISCORSO T ER ZO 

A RGO~·IENTO 

Germanico, che in app renza amato, e in fatti sommamente od iato era da 
Tiberio, r iportò vittoria nella Magna de' tedeschi, e rizzato poscia un 
nobile trofeo, ded icollo a Giove, a Marte e ad Augusto, enza fare 
di sé menzione. Le parole di Tacito son queste: Lau.datis pro con
cione victoribus Caesar, congen·em annorttm strz!,.:t:it, sttPerbo ettm 
tìtulo. Debellatis inter Rhenum Albimque nationibu.s, ere·rcitum 
T iberii Caesaris ea m onimenta Jfarti et Iov i et Au.gusto sacravisse . 
D e se nihil addidit, metu ìnvidiae, an ratus cousàentiam factì sati~ 
esse. (A unalitun , li b. II ). 

Qllattro co e disse il sao-g.i o es er difficili sime a conoscersi: 
la via dell'a quila nel cielo, del serpente sulla pietra, della nave 
in mezzo al mare, e de l giovane nel fior degli anni. Io, qualor 
temerita non fosse il vol er mettermi in dozzina co' Salomoni, 
aggiungerei la quinta, ciò son l ' opere de' prencipi e de' grandi; 
i quali amano, ch 'elle molto ben si osservin da ciascuno, come 
cose da ammirarsi, e sdegnan , che da alcuno vengano com
prese, come cose la capacita umana molto eccedenti. Onde a 
chi va pure rintraccianclole a ltro al fin non riescono, che quell a 
luna, della quale si facetamente dice l 'Ariosto nella terza satira: 

Chi con canestro e chi con sacco per la 
montagna cominciàr correr in u, 
ingord i tutti a ga ra di vederla. 

Vedendo poi non esser gionti p iu 
vicini a le i, cadeano a ter ra lassi, 
bramando in van di esser rimasi giu. 

Quindi temerario parrò io in pretendere d'indovinare, da 
che mosso mai Germ anico, dopo di aver eretto a Marte, a 
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Giove e ad Augusto un nobile trofeo del R eno e l ' l bi debel
l to, di sé tac sse . Ma l'imbrocchi io o no, as ai sarammi il 
dimostrare, che di fatto somigliante la cagione, la quale io ad
durrò, assai pit.i di quella, che ne assegna T acito , avn'l faccia 
di verita. 

Doppio si è il motivo, che Cornelio apporta del silenzio di 
Germanico . .J/eitt Ùl'i-'idiae, ecco il primiero; il secondo, an ralus 

conscientiam .facti satis esse. Per cominciar dalla coscienza . 
ovunque io giri gli occhi dalla na cita del mondo fino al giorno 
di oggi, non so ravvisar piu ardente st imolo che quello della 
g loria nel cuor de ll'uo mo . Que to solo hn sollevato gli obe
lischi, e ffig iate le piramidi, fondato i mo truosissimi colo_ si, 
traportate od ispianate le montagne, secche le onde dentro il 
mare , fatto scaturire il mar nelle foreste, tratto a navigar i bo
schi con le vele, con le fiamme a vola r la terra; questo ha in
ceneri to a' Sce\·oli le destre, a' Curzi ha sprofondato la per
sona, alle Lucrezie aperto il petto, a' Cocl iti tagliato dopo il 
tergo i ponti , a' Regoli reciso il iglio, a' Deci mutato l'abito, 
a' Democriti cavato g li occhi, a' Socrati tem prato il nappo, ed 
a' Cal::mi in fiammato il rogo . e si stemprano i co lori sull e tel e 
o sul le mura, se si spuntan gli scalpelli sul le statu , se si lo 
goran le penne sulle carte, se si sviscerano i vermi con le sete, 
se si d iscipli nan g li ori co' martelli, se si struggono le gem me 
con l'aceto, se si calcan sopra i pavimenti i monti , se si nn
meran co' piatti sulle mense i climi, tutti lel desio di g lo ria 
sono artifizi. Per lui passano i leoni e le pantere a cento a cento 
dalle !or natie boscaglie a dar con prigionier valore sulle arene 
teatrali ferocissim e delizie agli occhi de' ri. uardanti: per lui 
gl' innu merabi li accoltellatori rappresentano battaglie simulate 
con veraci stragi a si crudeli spettatori, che qualor mancassero 
al teatro fiere, di spettacolo ~er ·ir potrebbono. 

Dura cosa è il consumarsi con vigilie fati cose, ma il de io 
di gloria la fa soave ; cosa orribile è affrontare n viso aperto 
in campo la morte armata, ma il desio di gloria la rende age 
vole; aspra co a è ber veleno in Africa o morir di sete, ma il 
desio di gloria rende l'una e l'a ltra saporitissima; cosa insop-
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po tabile è mangiar in duro assedio il ci bo stes o piu di un a 
ol ta, ma il desio d i gloria tog lie la nausea; cosa orribi le a l 
ensiero è il m ace l dc ' propr i fi g li , ma il de io di gloria so m

m inis ra lena a l cuore , agli occh i per veder lo , per comandarlo. 
In somma non i è legge di natura, non intoppo d i fortuna , 
non ( tica di arte, non contrarieta di usanza, non av e rsi ta di 
vo r:rlia , che l 'ingegn o , l 'ardimento, la r isoluzione , il vizio o la 
'i rtu dell ' uomo per ervir al desiderio del la gloria tutto non 
v m ca . 

G li a nimali s te si , quanto piu somiglian l'uomo, tanto mag
g iormente ancora il pungo! della gloria e dell'onore tien ri

s egliati. Quindi se s i g uardan gli elefanti, che hanno un non 
s che del rag ionevole , eccone uno, che di notte con barriti 
fl ebili d eplora la sua ser vitu , ma colto in fatto, vergoo-nando di 
mostrar le sue mi e rie o la sua debolezza in sofferirle , subito 
tace; ecc ne la un altro, be di rabbia di essersi lasciato vin
cere dali ' emolo in guadar un fiu me , con rabbiosa fame lascia 
m ori rs i; ecco il terzo, che sta tutto inteso ad istudiar nell ' eru 
d ita polve re la lezione scritta di suo proprio pugno, per non 
incontrar p iu se rno davanti a l maestro. Quando dunque mag
giormente fi sollecito e geloso della propria riputazione il me
desi mo uomo? Ben mostrollo Palemone, il quale, stato eloquen
tissimo nella p iu fresca etade , per non sopravvi ere alla sua 
eloq uenza, pri vo degl i usati applausi, fu becchino di se stesso, 
esortando i circostand ad affrettare la lapida sopra il suo corpo . 
.fttdztcite , diceva , induci/e, ne me sol videat tacentem. 

Ma se prova gent ili sima volete, o miei signori, quanto il 
pizzicor di lode stuzzichi i mo rtal i, ve ne sia cortese Luciano , 
con l ' amm ettervi ad udi re una di fesa, che la ninfa Galatea si 
pre nde a far di Pulifemo contro ùi altre ninfe , he di lui le
ya va no ben g randi i pezzi. Strana cosa certamente a chi ri
m embra , chi l un fosse e chi fo. se l 'altra . Quegli era uno , non 
pur a borrito dalla ninfa, perch 'eg li era la g ran bestia in paragon 
de ll 'elefante, pi u che l 'elefante in paragon del topo , e perché 
avea una vuota occh iaia in fronte da affacciarvi i, come a fine
stra di lui degna, ìl capo di Lucifero, e da ' tumidi labroni giu 
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gocciava sanguinosa bava pe 'l macello ingordo e sempre fresco 
delle carni crude, maciullate senza piu di tinguere tra capre od 
uomini, e aveva braccia e coscie e petto con cotante setole 
da far cilici per una T ebaide intera, e sue parole eran ruggiti , 
eran grugniti: dove Galatea tutta era gentilezza, giovinetta 
leggiadra, e bella; ma anche piu : perch'ella ardea per Aci, 
anch'egli giovinetto vago, leggiadro, e bello, e il Ciclope era 
disturbatore importuni simo d ' loro amori. E pure il loda e 
gli fa scudo contro i biasimi dei le compagne. E perché questo? 
Non per altro, che perch' il difforme mostro l'a vea lodata. Aves
se! fatto al suono di vilissima zampogna, con vociaccia ciocchia 
cd aspra piu che quella de' suoi buoi, de' suoi montoni, non 
importa: l'avea lodata. Questo è beneficio tale, che quantunque 
venga da un nemico, vince ogni riguardo, né si può negarglisi 
della dovuta gratitudine la ricom pen a. Tanto può nel petto 
umano desio di lode . Or Germanico non era eO'Ii uomo, ed 
uom rom no? nazione, che nell 'onoratamente trapassar di bocca 
in bocca mettea il sommo bene in vita e dopo la vita. Ed oltre 
l'essere uomo, e essere romano, non era ei soldato, e generai 
d'eserciti? me ·tiere , che ha per uti lmente scialacquato e sangue 
e viscere e quanto han le membra di vitale, purché poche stille 
di un inchiostro lodatore da famoso o storico o poeta se ne 
riportino! 

E Germanico, dopo aver la lode meritata, non l' avra vo 
luta, mentre vedesi ogni di, che ancor chi non la merita, pure 
la vuole? Gli sara bastato il testimonio (come dice T acito) della 
oscienza? Ah, che questo ba t a' cristiani, non a' gentili; 

basta a quelli che una nuo a ita credon dopo morte, non a 
quelli che sol credon ritrovarsi morte dopo la vita: basta a 
quelli, a cui, mentr'oprano pe 'l paradiso, l'operar medesimo 
da solo a solo è paradiso, non a quelli, che operando sol pe ' l 
mondo, senza l'approvazion del mondo privi si rimangono del 
fìn preteso: basta a quelli, che co' fat ti egregi aspiran solamente 
a veder Dio, non a quelli, che so pi ran so lamente l'esser dal
l 'uom veduti: ba ta a quelli, che anche chiu i in una piccola 
celletta, confinati in un romito bo co o in una solitaria grotta , 
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han per ispet atori m ilio ni di angioli; non a quelli che anche 
delle bell e azio ni , h 'e i fanno in faccia al pubblico, a g ra n 
pena pon divolgar la fama: testi monio Cicerone , che tornando 
dal c ici lian governo, quando si credea di non sentire per l ' Italia 
e in Roma parlar d i altro, s'incontrò in ch i, non sapendo né 
men eh ' egl i fos se sta o in reggimento di provincia, fece per 
Yergogna Cicerone s tesso rimaner muto. E lo ste so Tacito, 
par lando g iu ta i dogmi del gentilesimo, disse in altro luogo: 
Contemptu famae contemm' virtutes, per mos rare che il rjguardo 
ol della co cienza è debole in centivo per la ·irtu. 

Ma che dire m noi, se anche il cris tiano solo per averne 
approvazion dal! 'altru i testimonio adopera lodevolmente? Che 

'egl i s i appaga della sua coscienza, e ne appaga , perché s 
che a endoci per testimonio Iddio medesimo può dir con ve 
r itade di averci il tutto. Ma fosse egl i pur cosi , che si appa
gassero i cri tiani nel ben fare della sola !or coscienza, non 
vedrebbonsi tal volta, in vece di ficcar il capo dentro il banco 
della chiesa maggio rmen e ritirato, irsi a pianta r sul corno tesso 
dell'altar maggiore , senza lasciar luogo a pena al sace rdote, co
tali Aristarchi catoniani, e ivi con un coronane in mano, lungo 
quanto la !or barba, tracollar g iu tratto tratto certi paternostri , 
grossi c me i moncelli e ri ·onanti come tocchi 1 campana; 
no n faria vedersi in mezzo di calcata chiesa con uno ufficiuol 
della Madonna, che ha piu del me sale che del breviario alla 
grandezza e a' signacoli, preso spes ·o alla rovescia, far i pis i 
p issi (se latini o arab ici, nol so) quella vedova paiTuta , dalla 
quale chi nascondersi bramasse il giorno, può ire ad abitar nella 
sua casa , non ch'io vogl ia d'r perciò, che chi bramasse r itro 
varla, debba andare ove i veglia, ove si giuoca, ove si fanno 
porticate o carrozzate o barcheggi o balli; non si mirerebbono 
a lle pre 'iche , forn ita la primiera parte , al far della limosina , 
levarsi per gi ttarla ne' sacchetti certe braccia co i alte, che piu 
non sarebbono, se a vesser con la perti ca a levar dal corn ic
chione delìa chiesa i ragnateli; non si udrebbono negli oratori 
s gri , qu ando spento od appiatta to il lume, e dalla de. lra cont ro 
la rubella carne impugnasi gi usto flagello, non s'udrebbon dico 
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certe scorreggiate larghe larghe, quasi piattonate, acconcie mag 
giormente ad intronar il capo rli quei che odono, che a macerar 
colui che sente: dalle quali posto eia ched uno in gran curiosi
tade , non vi sta gran tempo, posc iaché il sonoro confratello , 
col lasciarsi veder cinto, non di un centurin, ma di una cing hia, 
qual non l 'ebbe mai l 'alfana di Morgante , mette agevolmente 
in chiaro ciò che al buio egli adoperò. 

Ma a Germanico tornando, n n pu r sembra nulla al ve ro 
som igliante, ch'egli della propria sua coscienza si appagasse, 
perciò eh 'era ed uomo, ed uom romano, e di mestier guerriero , 
ma anche perché da altre sue azioni scorgesi assai chia ro. 
eh 'egli fosse sommamente ambizioso per condizione sp zia! e di 
sua natura. 

Riandate un po' per g razia quel discorso, che sul boccheg
g iare ei fece a ' suoi parenti e amici, i patetico, da trarre i 
fulmini di mano a Giove per pietade, e porg li in man degli 
u mini per giusto sdegno. Cl e ne volle egl i pretender ? Ch e 
'l vendicassero da chi lo a\ eva attossicato. E pe rché, o Ger 
manico, cotal vendetta? se per render testimonio agli uomini, 
che fosti ucciso a torto, or non ti basta la tua co ci enza? se 
per dimostrar di quali amici provveduto a vesserti vivendo que ' 
tuoi modi, nobili, cortesi, e sag0 i, CJllesta è ambizion, ch e giunge 
al la cru delta . Perciocché se a fabricar la tua sventura gl'influssi 
del maggior pianeta ancora, cioè a di re di Tiber io, son co n
corsi, tu al solazzo d i una inutile vendetta, totalm nte vano 
per un morto, vuoi che ceda il rischio mortalissimo de' tuoi 
c ngi unti, mentre gl'irriti contro il piacer d i qu el Tiberio, il 
quale fa pagare con la stessa vita, non che aver voluto con
trastare, ma spiare la voglia sua. È egl i qu esto un non cura r 

plendo r di fama, perch · si abbia luminosa la coscienza, o pure 
un imbrattare la co cienza dentro il sangue, ed oscurar la dentr 
le miserie de' tuoi ca ri am ici, per acquistar fama di esser a l 
rl ispetto dello stesso imperatore morto non invendicato di chi 
ti uccise? Non cosi Catone, il quale , fo rse in tutto, certo molto 
piu di te, solo alla sua coscienza chiedeva d i se st so testi
monianza. Dopo la Farsaglia avea nel!' Africa g ran genti, po-
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sciaché delle reliquk ste e di un Pompeo sconfi tto far poteansi 
eserc1t1. e a' su i cen i fosser presti i suoi sol dati, g li a pidi 
le dip a i e i ba~iJ i schi il sanno ; onde po ea benissimo, o perar 
da n uova zuffa ciò che alcuna olta dona la d isperaz ione, o 
almeno da no ella strage e equie d gne a lla magnanima sua 

wrte. -. , - ùis e, - vi a no i sol a ti miei per questo st s o, 
che sarebbon pronti a mori r per me. Chi vorra non sopra iver 
alla liberta, ben vedra tra breve , senza e ser co tre to dal mio 
impero, come si faccia. Amin di morir con molti quell i, c 'han 
pr zzato di essere nel modo della vita compagn i a molti. - Cosi 
ordinò quanto stimava convenirsi per la !or salvezza, e poscia, 
senza ammetter alt ri spettatori alla grande o pra che la ua co-

cienza ed un Platone, eh 'era in tutto simile alla sua coscienza , 
liberò col memorabil colpo l' nima grande . Di i male, poiché 
la cacciò da un I etto, a cui non ritrovò la liberta sacrario eguale 
per nessun tempo . é men moderatamen e O ttone in morte, 
benché in vita smoderalissimo . Era stato vinto da' Vitelliani, 
m non disfa tto. I soldati bonum habere anùmmz iubebant: su
peresse adhuc no<-•as vires, et ipsos extrema passuros ausuro
sque; ueque erat adulatio . No n volle; bastògl i la coscienza di 
a er potuto. Eat !tic mecum animus, faJtquam perituri pro me 
fueritis. Fece pro edere a' suoi solda ti di carrozze e di navio-li, 
per porli in salvo: ar e lettere e libell i di qualu nque avea mo-
strato in essi grande amore er lui, grande odio verso Vitellio. 
Vedi, s' ei come Germanico uccellava il fasto del parer di avere 
avuto veraci a mici. Che di' tu Germanico ? Vuoi vedere quanto 
sii tu ambizioso col paragone ? Tu fai forza co' tuoi prieghi di 
avventar i tuo i ad un peri gli o, che non reca a te profitto al
cuno: Otto ne non accetta le violente offerte del suo esercito, 
che ta li le face a, ut uemo dubitet, potttisse renovari bellum atrox, 
lugubre, incerlum victis, et vicloribus. Tu per ottener un po' 
po' d i aur dopo di esser naufragato non ti curi di fa r dar in 
sco.::,! io gl i ancor navio-anti amici: Ottone, er contrario:- H unc, 
- inquil, - animum, hanc irtutem ves/ram ultra periculis obii
cere, uimis grande vitae meae prelium puto . - E pure eran pe 
ricoli, che forse sopra il rea! seggio poten n riporlo . Se di un 
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uomo si ambizioso d unque, qua le fu GE:rmanico, può Rlcu no 
farsi a creder ch'egli s'ap al:>asse della sua coscienza, può anche 

credere, che il fumo si content i starsi sotto il focolaio senza 

ascender fuor i d el camino, benché sia aperto . 
Ma vediam, se forse po sa esser piu vero , che Germanico 

di sé tacesse metu invidiae, ch'è motivo pur da T acit appor
tato . Jietu z'lwidiae 'f di chi? di Tiber io . E perch ·? pcrch'ei 
apeva, che Tiberi odiava, benché s' infin gc e, di veder il 

nome di Germanico cerchiato di bella gloria. Si? dunque col 
supprimer cotal nome esso Germanico mostrava di aver pene-
rato cotale odio, per quanto il tira nno si studiasse di soppoz

zarlo. D unque cotal mezzo non era acq ua ma bitume e zolfo 
r er co ta le odio. Perciocché qual piu aborrita offesa si può far 
a pri ncipe, che re nder vuote le opere piu lambiccate e piu stu
d iate del uo cervello? E quali piu studiate , quanto le arti del 
no 1 e ser conosciuto, e dar di sé sempre ad intendere quel 
c he non è? Chi pretende giunger al suo cuor uole ascender 
con Prometeo ad involar il fuoco in cielo , acciocché in terra 
(JO Ì le viscere gl i siano tol te , o lacerate dagli avvoltoi; vuoi 
en trar senza licenza dove sta Assucro, e per uscir eli vita con 
tale entrata . 

Rassomigliasi la regia mente a quella moglie di Candallle, 
che stimò degno d i morte, perché nuda egli l'a ea mo tra ta, 
il marito stesso . Non può farsi maga ior ingiuria a chi va in 
maschera, quanto scoprirlo . I prencipi han diletto di andar 
empre mascherati collo aver mai sempre seco le dopjJiezze , e 
·embra ad essi, che i popoli tibìi con ragio ne po rti no nell' un 
degli occhi la figura di un cavallo, simbolo di impero, mentre 
che nell'al tro hanno la pupilla doppi . Né si creda alcuno, he 
quella !or porporn climo trì il zelo ardente di felicitare i lo ro 
popoli, poiché gli etiopi di ero agli at basciatori di Cambise, 
ch'ella , col na conder il candor nativo della lana, è si mbolo 
di fa ls 'tade . Onde, quando questi iddii terreni , cinti del rea! 
\·ermiglio, tutti affabili nella sembianza, \·erran forse da' lor lu
"' Ìnghier i asso 11igliati ad una rosa, si perch 'ella è r g io fiore, 
si perché p:u tutto riso e vezzo e mansuetudine e piacevo l zza: 
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sovverrammi per contrario, che un sofista fa\•ellando della ro a , 
non dicea come que' sciocchi: Coronemus llos rosis an!equam 
marcescant, ma dice\·a : anguine ne coronemur , fugiamus jlorem, 
qui ne a Venere quidem abstinet. Jon fiutiamo questi porporati, 
non solo ne sanguine coronemur, ma acciò ch 'ess· non si fac-

iano corona del nostro san~ue: hanno troppo spine. Sa Agrip
pina, che alla propria madre, s'ella troppo troppo vuoi saper 
de' loro fatti, non la perdonano. ogl iono che i cortiO'ia ni, 
come i servi in Scizia, sian tutti ricch i. Prendasi dal Nilo, 
(dicono e i) ciò che VOO'Iion compartirti le sue braccia ma non 
si chi i trovargli il capo vogl ia pre umere. Altrimenti farò 
com pagnia a quel misero Montano, che avvenuto i di notte nel 
crudel Nerone, che godea di andar incognito facendo lo ca
P strataccio, quia vim tentantem acriter reputerai, deiude agni
tum 01·averal, quasi exprobrasset mori adaclus est. Sciocco in 
non trattarlo con una toccata da quel eh' e i voleva esser te
nuto allora, anzi che riconoscerlo con venerazi ni intempes ive 
aa quel h'egli ra . 

Ma siccome qualsivoglia reo-ola ha sua eccezione, forse che 
Tiberio era diverso in questo dagli altri principi. È verissimo, 
perché in paragone di e so tutti gli altri principi , anche i piu 
bugiardi, e doppi, e simulati, semplici sime colombe potean 
hiamarsi. Voler dir qual ei si fosse, fòra un creder di accer· 

tare in dir che un vel fatto a cangianti ia vermiglio o bianco 
o verde o rosso o nero, mentre eh 'egli non è niuno con esser 
tutti; fòra un voler dare ad una in. tabil nuvola tito! piu di torre 
che di drago , piu di na ve che di cocchio, mentre non pu i 
dir << l' è questo >>, che non tro\'i tutto a un trnt o ch'ella è quel
l'àltro. R ideva, e misero a ch i andava il r iso: n'dea forzato c 
fea morir ridendo. Guardava, e erano di strambo sue g uatature: 
qua add ita\·ano , e coglievan la. Q ua i fie ole nel camminare 
avea la gruccia: ma era finzi one appre a da l leon di E opo, 
simularsi in ermo per dar di unghia a chi affidato osava troppo 
apressa rsi ; era libera le in appellar fratello , o fi glio caro , or que to 
or quello nel passar per via, ma ciò fa ceva per poter i parri
cidii multiplicare. Era oracolo: ma guai quel sacerdote che 
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accertava ad in terpreta re. Il trovarlo si era perderlo, e insieme 
perder i: perché avendo il ca po rieno, come un Mongibello od 

un esuvio, emrre di un o curo fumo, era d ivenir un Plini 
l ' in ve~ ti ga rlo. A\'ean troppo i suoi segre ti gra nde ab isso, cioè 
a di re quelli, seu natura sive adsuetudine, suspeJtsa semper et 
ol;scura -;.•erba : de lle qual i quello stesso che dice T acito, in in
certu•n el ambiguum magis imp!icabanlur, parmi che con molt 
piu ragione possa dirsi di coloro che, òsi di vol rle intender , 
s'intral ciavano in un dubbio inestricabil labirinto, per divenir 
preda miserabile di un 1inotauro. E ben saggi a loro p ro que' 
se natori, che mentre il vol!)one na condendo otto un umil e 
cap puccio di Lucife ro le corna , dimostra vasi ritroso in accettar 
l'im pero, essi, quibus unus metus si inteltigere viderentur, - per 

non dar seg na li di conoscere, che quelle schizzinositadi di Ma
donna schi fa il poco , eran di quelle delle <:pose, quando la 
primiera notte cacci ansi hi la ben bene ulla sponda al letto , 
pre_so che a cadere, e s'avviluppan fi ta fitta la cam icia fin 

ul le calcagna, - in quaeslus, lacrJ'lllflS, "'ola effimdi: ad deos, ad 
e_ffigiem A1tgusti, ad o·enua ipsius mamts tendere . Pazzo per con
trario quell'A.sinio Gall o , che addomesticandosi un po' troppo, 
col vol er ùar Yolta a l lanternino quando si facea la d isciplina 
al b uio , per non perdere un bel motto volle perdere non pur 
l'amico , ma se medec imo. Oh di q uali premi il fraudolente 
imperatore, s'ei r isu citasse , rimeritarebbe q uell' intrepido la
cron ·uo medico, che lui gia morto riputato, vi sto! ritornare, 
caricògl i t nti g ross i panni ad dosso, che morire il fece cosi ben 
coperto com 'era vi ·o. Pote\· eg li mai col ir suo genio co n 
pi u bel modo? 

Ecco dunqu e , che se l 'a tutissimo T ibe rio somma mente 
odiava h i mo. trava di cono cer il segreto del s uo cuore, non 
ania G rmanico vol uto, col tacer di se m e esimo mo ·trando 
di aver penetrato il cuore di Ti! erio, incontrare maggiormente 
l' odio su col pav ntarl o, se il ·uo fine fosse in quella occa
s io ne stMo lo ~fugg ir lo, perch é il temesse . 

cdiamo ora un poco, se al la mi a o pinione meno di diffi
colta che a quel la di Cornelio per ventura potes e opporsi . I 
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son di parere, che German ico non solo non lascia se nella 
penna se medesi mo, r atus C01tScientimn facti salis esse , e perciò 
poco cura se la sua fama e la sua gloria, ma per farla rim
bomba r piu ch iara di é tacesse . tra ao-ante retensionc da 
una parte pa rni for se il ricerca r la luce nel le tenebre, i teso i 

ella n uditade, l'eloquenza nella muto ezza, il calor nel ghiaccio, 
la serenitade nelle nuvol~ , l 'aprile nel mezzo verno: ma n l 

arra ce rto a chi fara ri flession da ll 'al tra , come dal a ru ida 
conchigl ia nasca la lucente perla , come un Yil sileno di te ori 
preziosissi mi arri cchisca gl i occhi; come l 'ac ue quanto scen
dono ba o piu ri rette, spiccio tanto piu disciolte e libere e 
ammirate in aria; come le piu sch ife osceni ta de li an imali, i 

api piu temuti de' d ragoni partori can le piu rinomate gemm , 
i piu fi ni mu chi. Perip zia nell traged ia ch i ma i una ope
razione, che a ltri scegl ie a un fi ne, e ne gl i ri sce tutto il on
trario . Nel mo ndo, che non è fuo r che una favola, e per lo 
piu tragica, altro parimente non si ' eggon , che per ipezie, ora 
\ere , quando a lcu no veramente incontra ua m·seria pel sen
tiero te o , onde credea di camin r a lla sua on entezza, .d 
ora finte, quando alcuno consigl iatamente prende per guidar 
alcun suo fatto un mezzo, che di sua natura sembra nato a 
partorir contrario e ffe tto , come ch i per medicar la vista pren
desse il fango . Son della prim iera gui ·a il caso di T ibe io 
Gracco, che nel l 'ad unanza voll e dar seo-nal e a ' suoi nemici del 
pcrig lio, ov' era posta la sua te ta, col toccarlasi con mano, e 
questo stes o preso per segnale , eh ' ei chiede se la corona e 
' l regno, affrettò sua morte : né meno adattato è l'altro esempio 
del pasto re, che pensan do sollevare Orlando dalla sua tri lczza 
col narrarg li la novella degl i amori di 1edoro e Angelica per 
questa strada stessa tanto gl iel'accresce , che d ivien rabbia . 

Dara esempio al la econda guisa Cicerone, quando all'afri
cano Ottavio, che dicea di non ud ir ben bene, d i . e:- E pur tu 
port i forato orecchio ; -segna a ll'orecchio , e coglie al la ripu
taz io ne , mentre col ui taccia di ser rilita . Creso, inte rroga to a 
Cam bise : - Qual ti paio io in paragone di mio padre Ciro ? 
g li ri spose : - Certamente egl i ti è forza cedere, poiché non 
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c1 hai lacc iat ancora pegno tale, qua e ha egli a noi lasciato, 
la chn.Jo t f' - P•1r eh 'ogl ia rPI rlerlo inferi re, e 1 sopra -
pone . Chi ùit ebbe che lo sparo-er acqua fo sse attestar fuoco? 
E pure pre~ so di Giu tino una fallciulla nel convito tra gran 

numero di g- iovani, col dar l' acqua alle mani solamente a Proto, 
si dichiara di abbru giar per s o, e cegl ie lo per suo marito. 
Chi direbbe, che alcun arda la sua casa per accr scer le ue 
ri chezze ? E pure Giuvenale fortemente ciò sospetta di quel 
Persico, ch 'e i chiama 

orboru ·m lautissimus, ei nterito iarn 
s!lspectus lanquam ipse suas incendc rit aedes,· 

pcrocché sperava in questa guisa d i rinovellarla assai piu ricca 
e piu muni fica alle spe"e de' suoi clienti . 

entire calorem 
si coepit locuples Calli/a <t Paaius orbi, 
lt-gitim, fi -cis 1Jestitur Lo/a labellis 
pvrficus. 

Che si brama da ch i fa cotanti voti per la loro vita? La 
loro morte . 

Insomma non bisogna prestar fede per mun patto alle ap
parenze, ma qualora ci si fanno inanti colorite cosi bene, che 
g i:i g1a tan li sul persuaderei, diasi loro la ri sposta, che faceto 
il Lu ciano fa nei Dialoghi de' dèi da Giove dare a Cupido. -
Deh se in qualche cosa, o ommo dio, ho e rrato, (dice la vo l
petta), mi perdona, ptrch' io son ancor fanciullo, e se nza senno, 
e le opre mie non meno odoran d' innocenz , che le labra mie 
sappian di latte: si, in verit:i.- Ah capezza, trafor Ilo , rubai
dello! (gli risponde il gran tonan te); tu fa nciullo, eh? Forse 
perciò che per aver né meno di uom da bene un pelo, non 
vuoi b rba in viso, né capei canuti in capo, perciò vuòmiti far 
credere testé spoppato? Troppo tro pro rendeti barbato il nu
mero de ' tuoi delitt i, e delle tue malizie, he se fusser tutte 
peli, non la cedere ti in barba a quel montone, in cui, scia
guratello, gia mi cambiasti. -
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Ah, Germ anico , Germanico, dirò io pure, tu di gloria sprez
zatore, olo adora ore della co cienza propria, sopraffino ipo
critaccio piu di quanti giammai ne nacquero? Ti ricordi, che 
Virgilio comandò abbrugiarsi la sua Elleidù , sol per dimostra r 
che ciò che agli altri ras em brava opra di vi na, per con ra rio 
a lui sembrava cosa vile: gloriosi simo argomento dell'altissima 
eccellenza del suo giudizio, non è co P Onde pnrimente tu, 
per darti a divedere al mondo non men prode capitano che 
quei fo se g ran poe a, uoi mo tra r di te, tacendo, che colai 

ittorie non son degne del tuo nome, p rciocché, quan tunq e 
da sé grandi, cedono però di lunga mano alla grandezza del 
tuo senno e del tuo coraggio? Ti so ien dell'architetto egi
ziano che per or ine el re Sesostri fabricando altissima pi
ra mide, nella incrostatura incise il regio nome, e poscia dentro 
il vivo sasso, cui celava l' intonacatura, scolpi il proprio. Stra
tagemma non d i umil modes tia, ma di sagacissima superbia, 
con la quale il nome del uo re , tantosto scalcinato dalle piog 
gie, fece comparire quel dell'architetto ad esser dentro il vivo 
sasso sempre letto, sempre ammirato . 

Cosi tu sulla congerie de ' tr fei trionfatori solo scrivi gli 
Augusti e i Marti e i Giovi, sicurissimo che quando que ti, 
saettati da' lor propri fulmini, aran caduti, tu piu franco e 
fo rte al cielo della gloria ergerai la fronte . E se sotto la cor
teccia del tuo tronco trion fale, tu, qual fece lo scultore, non 
intagli il roprio nome : si si, il fai per ambizione di rassomi
gliarti piu ad uno Ales andro Magno, che ad un vile scarpel
lino, poiché quei si gloriava che col rifiutar la tat ua, che 

tesicrate gl i voleva porre, non pur sopra l'Ato , ma con l' Ato, 
se n'aveva eretta una maggior negli animi degli uomini, che 
di rifiuto si magnanimo perpetuamente ricordevol i stati sa
rebbono . 

E tal va, o signori , la bi ogna, per verita. Sapea Germa
nico , essere la gloria simile alla femina, di cui fu detto: 

Donna pre ata niega, 
che poi fu agita prega. 
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Il mostrarsi prezzatore ingordo di una cosa, fa che chi l'ha in 
ma .o tienlasi ben cara; fino-i n on curarl a, ed ecrJj, quas· vag lia 
poco , te la gitta appre.so, o ti fa prieghi perché l'accetti. Ed 
io certamente esamina ndo alc una volta tutto stu pefatto, come 
una reina la nell 'Ariosto, benché preveduta di un marito, che 
sarebbe parso beli an he nel parad'so, nondimeno corra spa
simata dietro un nano brutto co me il buco ùo ·e baciano le 
s treghe, non ne so trova r piu vera, quanto, che il con orte 
l' obbl igo del matrimon io ren de sempre presto libera le a' suoi 
voleri, ma dall'altro canto 

sol per non tarsi in pe r ita d'un soldo 
a lei n e~a venire il manigoldo 

ed ella da l r ifiuto più invitata dietro gli corre . 
TrO\ asi una certa guisa di silenzio mol to piu efficace ùi 

ogni diceria ben lunga . Quel digitulus di cu i parla Ci ·erone , 
pt u tendeasi a dar 1- spin ta agli anim i che no n istende il 
Cencio la sua stoccata . Ed io ne' miei gio rn i ho visto dal p rc
dicato r rino matis imo Campana ri ,·egliarsi assni maggiori ap
plausi nel le turbe con un tacito suo spa seggia r pe l pul r ito , 
scotcmlo il braccio, che ol suono della voce, ancorché più 
onora e armonio ·a del suo cognome . n lungo punto fermo 

a tem po più racchiude in sé che la ci rconfere nza lunga di un 
g ran periodo . ~1etti un poco in ieme i paneo-iric i fatti a Traiano 
da Plinio, ed a Pompeo da Cicerone, e a Luigi re d i Francia 
d i ocrgidi dall 'ammirabil Pétiot: e dimmi, se so n muti in pa
ragon di quello, che fa e. are a se stesso col famoso veni, vidi, 
:Jici, che uom roman eli cuore fa spartano nella favella . Chi 
si fosse ri trovato hi sul Faro, quando la famo a meretrice 
e .:\larcantonio lìtigaron co' banch etti il t itolo di regalatore, 
dopo di aver visto sulle mense del roma degenera nte non 
ma ncar di quanto vive sotto il ciclo, fuorché l 'uccel proprio 
de l pae e ove erano, se veduto avesse poscia nel convito di 
Cleopatria sopra at.gu ta mensa a ltro non imbandirsi, che pa r
chissime vivande , degne di un Romano antico, piu che di un 
moderno , ce rtamente avrebbe condannato in fretta in fr etta l 
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rein , non sa rei se gi udice piu schernitore o p!U adirato, nel 
vedersi da si parco desco tolta la peranza dì capir nulla. Piano, 
aspetta. ~lancan que ' confetti ancora che si pongon dopo la 
tova<Y!ia sopra la men a. Ben vedrai, se Yinca mille sontuo L
simi banchetti un sol digiuno di Cleopatra. n e Prcito di fiere 
e una nuvola eli uccell i dell'amante tu vedrai di lunga mano 
cedere ad una sol ostrica della sua vaga. Gli ciani il valore di 
tutto un m are solo in un sor o. ella stessa gui a stenda pur 
l 'ambizione le piu laute imbandigion i de' guerr ieri ero i uoi 
parziali, quasi in tanti aurati pia tti, dentro i numerosi titoli degli 

iatici, de' Macedonici, degli fricani, che Germanico non 
teme punto del buon esito della sua lite . E li ha un a perla , 
nel t rofeo che ha dirizzato, che lo fa risplendere di par col 
sole . E quale è ella? Il vuoto, dove va il suo nome , questa 
è la peri . S'ei vi fosse scritto, mi rerebbesi , e non altro: per-
h'ei non vi è scritto, come dovrebb'essere, solo si ammira . 
erte sproporzioni son bell'arte da fermare il guardo, il qual , 
'elle non fos ero, enza badar gran fatto pass rebbe oltre. 

Quel moretta , di cui serve i la dama per bianchetto col con
durlo seco, vien cognomi nato cigno, acciò la pugna del colore 
e del vocabolo renda piu splendido il trionfo de lla negrezza. 
Quel donzello, che ha gran pregio perch' è nano, dal padrone 

ien chiama to, come dice Giu enale, Atlante, acciò da spro
porzion di tito! gigant sco e di pigm a statura piu notabile ia 
reso l'e ser piccino. E a natura ha fatto di una bestiu la , che 
non pa sa un palmo, due giganti a l nome, co ' form are di un 
cnmelo e di un leone un formidabile camaleonte, acciò il dif
~ rme sol ecismo renda un topo pari ne lla fama ad un elefan te . 
In un ciel ereno veggas i di mezzanotte il sole , e non si vegga 
di mezzogiorno : eccoti incl iodati la per la sproporzione di u-
ata piu as ai fisse, ch e le stelle stesse, quell e luci de' mortal i, 

i quali tutto di, perch 'egli è dove ha da essere, il rigu ardan 
l tal volta alla fuggita, per saper l' ore. Con si fatto esempio 

il sagaci sirno Germanico clovea cosi discorrere fra sé mede
s imo: -- La natura è idolatrata dalle specu lazioni de' filosofi , 
perch'ell a loro s i nasconde: se lasciasse penetrarsi, to to , in 

Politid e moralisti d el Sàcenlo . 13 
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v ce di con umar l 'ol io den tro le lucerne vigilanti, in re ndersi 
la pelle ben curata e morbida lo spenderebbono. ~·a · ri o el 

incapp rucciato sempre, e ha perciò ogni di corone da famosi 
circoli, e trionfi dalle zuffe rabbiosissime de' disputa n i. S'io 
su questo tronco trionfale chiaramente intaglio il nome mio, 
r iguarderallo il viandante e i l soldato, e, le tto! co i alla fug
gi ta , «Veramente diportossi ben Germanico ~ , dira, e senza piu 
ggi un ~ ere passera oltre. Per contrario , s'ei vi legge sculto con 

error be n a certato il nome dell ' imperadore, il quale non ha 
pa rte alcu na in tal vittoria, e non vi leggera quel di chi ve
ramente ne fu autore, sosterà le p iante, rimarra col cigl io im
moto su ll'i sc ri zione, girera in ben mille luoghi col sol lecito 
pen icro. « Or come ? veggo la dedicazione, e il dedica tor no n 
veggo? Picciol dono è fo rse una vittoria co i grande, che se 
n'abbia per ergogna a star nascosto ch i l ' h a donata? O ma
g nanimo è cotan to il donatore, che non p ur del beneficio vuoi 
dimenticarsi , ma di se stesso ? O cosi modesto, che da' dèi qui 
nominati, vuole affatto affatto , se nza aver vi parte alcu na, rico 
nosce r tutto il su~cesso? Ah, eh' è altezza d'animo, di se me 
desimo ottimo conoscitore, l 'accennar che q uesta è tale im presa, 
che si ponno tener buon i i Marti e i Giovi ch'ella !or si e
dichi, quantunque chi i sente prode per forn irne a ·sai maggiori, 
sdegn i d i vole r a proprio nome lor d edicarla . For e non po 
tendo chi è l'autore di opere si g randi porsi, sa lva la g iustizia, 
né anche sotto a Giove, non che sotto Augusto, né potendo, 
salva la modestia, porsi sopra, mentre di esse egli è dedica
tore, lasciò luogo d i suppl ir il vuoto a ll a verace e spassio nata 
lingua de' pa seggieri. Ma potrebb 'egli esser , che lo ave~ se 
reso m uto tema cl' incontrar presso T iberio invidia per icolosa ? 
I principi amano ave nte le vittorie, perché gl i aggra ndiscono , 
portan o odio a l capitano, perché anch'egli se ne aggrandisce; 
godon di ricevere , abborriscon chi da, perciocché mostra di 
poter rapire nel poter dare . Oh sopra g li stessi Cesari e Pompei 
gloriosi simo Germanico, se cosi fosse? E che non avresti fatt 
tu piu ch' essi, a' qu li la repubbl ica con sommo s fo rzo d i be
nevo lenza e di potenza somministrò sempre ogni possente aiuto, 
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se tu odiato, in idiato dal monarca, cioè a di re privo di quel 
cal do efficacissimo, che suole il cuore tramandare alle lontane 
m embra, quando ei le am a , nondi meno hai fatto poco men di 
essi? Certamente sol ti converrebbe il nome di Germanico, se 
t utte le nazioni il no me lor prendessero dalla Germania» . -

Hai ragione, o sagacissimo Germa nico; tu la indovini. Ci
cerone, dedicando a' numi un'aurea tazza, il nome suo con 
letlere, il cognome con l' imagi ne di un cece vi effigiò: tu con 
piu ingegnosa in enzione il nome tuo tacendo nel trofeo, vi 
hai scolpito quel di io e e Marte, per mostrar, che il vero 
tuo nome è il Bellicoso e il Fulminante. Ben vedni il romano 
popolo che ottimamente ti opponesti nel pretender voce dal 
si lenzio, quando n ll'e equie della nobil Giunia andranno in 
pr cessione venti immagini di nobilissime famiglie, Manlii, 
Quinzi, ed altri somiglianti nomi: sed prae.fulgebunt Cassius 
atque Brutus, eo ipso quod etfigies eorum uon videbu1ltur. E se 
in paragon di g loria ne verran Seiano e Dolabella, benché 
questo non impetri i trionfali onori da Tiberio, che a quell'altro 
gli concede, hzdc ueg atus honor gloriam intendi!. Oh maravi
glioso senno di chi attende a meritar g li onori, ma con umilta 
magnanima non cura di conseguirli. Ciò che per ischerno disse 
Seneca, magnificando l 'efficacia di quel fungo che ripose nel 
catalogo degl'immortali Claudio con l'ucciderlo, tremolumque 
caput descendere iussit in coelum, dirò io con sentimento serio, 
e generoso di una nobile umilta. Descendere iussit in coelzmz : 
ci fa scendere, abbas arei è ve ro; ma con questo scendere ove 
vassi? in cielo. Èvvi piu bel modo di sollevarsi? 



Jg6 ANTON GIULIO BRIG OLE SALE 

II 

D ISCORSO QUA RTO 

ARGOMENTO. 

Nerone, acciò che degnamente il nome su potesse in tull i i _eco li essere 
s inonimo della barbarie, fece uccidere la p rop ri a madre. Dopo la cu i 
morte, Tacito di ciò parl a udo, che fe' l 'empio, dice cosi: Aspexe
ritne mat1·em e.t:animem ~Yt>ro et .formam corporis eius laudaverit, 
sunt qui f1·adiderinl, sunt qui ab!luanf. (A n nalium, li b. XT V). 

Essere l 'ufficio dello storico il narrar la verita per fine di 
affina re la pru enza umana, par cosa certa . uindi io volen-
tieri alle opre volonta rie, contingenti , consultabili, alle quali 
solamente suole essa prudenza raggira rsi intorno , la Yerila sto
rica ristringerei. Leggo ben anch'io nelle piu sagge carte con 
le azioni umane quelle ancora che produr sa n atu ra fuor del 
l'usato: prodigiosi vomiti eli Mon gibelli, inondaz ion i d i fiumane, 
abissamenti di cittacl i, nuovi mostri in te rra , nuov i astri in cie lo; 
ma si fatte cose solamente crederei narrarsi qual presagi od 
influenze od esercita mento all'opre virtu ose o viziose de l nostro 
mondo. Segnai n' è che lo scrittore si contenta di accennarne 
ciò ch e a ppare, senza tanto o quanto m ettersi nelle cagioni 
intrinseche onde son formate. All'incontro negli umani fatti, 
non sodis facendosi di stare al quia, le più alte origini , i mo
tivi piu riposti , non che ne ' piu sigillati gabinetti, ma ne ' pi u 
sepolti cuori de' t iranni va ri pescando. Or , si come ha per co-
tume prode cacciatore di tracciare fra le belve quelle solamente 

che son nobili per la ferocia, o \e r d ifl1cil i per la sagacità , 
perciò eh' e i sarebbe da sch ern ire , quan do d ietro a pecore od 
a mosche, qual nove! Domiziano , gittasse l ' o pra: cosi ancora il 
buo no storico non altro che le imprese rig·ua rdevoli dé' sceglier 
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per materia generosa della sua penna. Ia cotali fannole due 
specie di grandezza, delle quali ali una di virtu, di mole all'altra 

uo si dar nome . 
. fole grande ha la ba ena, che fa na cer isole qualor, 

emerge; gran virtu la remora minuta, che fa terra il mare H 

quel naviglio cui da di mor o. Le azioni umane parimente rende 
grandi, o splend ido e magnifico apparato di cose estrin eche, 
o non ordinari sforzi di virtu o di vizi o di de trezza o d' im
prudenza, che l' accompagnano. 

Son della primiera sorte, per cagion d' empio, assedi, a -
salti ed e~termini di cittadi, puo-ne campali, passao-gi di nazioni, 
funerali o nozze dl monarchi, e somig ianti. Nell'altro genere 
s'accolgon le ragion i degl'imperi, i maneggi delle paci, delle 
t riegue e delle collegazioni, le sub limita ed i precipizi de ' fa
\Oriti , le sedizioni e le congiure, le neutrali ta, le dipendenze, 
gli a rtifizi o del maggiore per i tabilir sno posto o d l minore 
per sublimarlo. 

Di cotali affari i primi, qual campagna spazio ·a variata da 
olline e valli e boschi, piu Ju ingan l 'immaginati va con la 

vaga curiosita; i secondi, qual girevol labiri nto , apron migliore 
scuola agl i andamenti della prudenza. Somiglianti quelli a tai 
pasticci, figurant i ne ' banchetti o d'aquile o cittadi o torri , poi 
dentro uoti; questi ad altri me n superbi piatti, che nascondo n 
Je midolle di piu sostanza. 

Mostri per e empio L panto la sua naval battaglia da una, 
e Fiandra la sua ricchezza stabilita dopo tanto sang ue, dal
l 'altra parte. La vedrassi per gran selve impalcato il mare; gl i 
alberi, del crin nati o in vece, cuoterne un piu prezioso nelle 
seriche bandiere; s'abbarbaglieranno lietamente gl i occhi a' 
lampi degli acciari dal sol fer iti, e brill eranno u' cimieri scossi 
dali 'aure; far nno eco i leggi tori e tatici al rim bombo delle 
trombe e delle bombarde, d obliando se medesimi e il propri o 
secolo, divenuti d i azioni antiche novelli attori, col cansar della 
persona torceranno degli am ici e de' nemici i colpi, e con le 
brame e con le grida la vittoria ancora pendente a questa o 
quella parte stimoleranno. 
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Qu i per lo contrar io non si scorge fu or che stanze chiuse, 
chi on ig li ri, duci t ati . Alle agv ott te ·glia , l ma

chi nator s ilenzio, al ri posato favell a re, alla segretezza tutto 
appar mestizia e severita . Invece degli eserciti trascorrono cor
ri ri per le campagne; alle invitte spade , alle magnanime disfi de , 
a' nobili trionfi sono uccedute le ambasciate, le scri tture, le le 
gistiche cavi llazioni. Nulla v'è di lusinghie ro per chi uole d ipor· 
tarsi fra le nobil i avven ture de ' Prima leoni o degli Amadigi, ma 
vi è ben di p rofittevole per chi ama far la m ente sua tesoro di 
senno g rande. 

Quindi non per altro a mio giudizio porta pregio il Guic
c iardino sopra il Giovio, sol che questi, qual pittor gentile, 
de' sogo-etti ch'egli ha per le mani colorisce ao-Ji occh i altrui 

co n vivacissimi ritratti, senza inviscerar i, la superficie; quegli 
per contrario, qual esperto notomista, trascurando anzi dilace
rando la vaghezza della pelle, vien con l 'acutezza della sua 
sagacia fino a mostrarci il cuore ed il cervello de' famos i per
sonaggi ben penetrato. 

Ben è vero, che qualora incontra alcun successo, che per 
l'uno e l'altro titolo, cosi del gio\amento come d l piacere, 
a bbia grandezza, si i il deve il huon istorico raccogli re con 
sommo affetto, e porre ogni suo studio per donarlo a luce 
perfettamente. Or, che per cota l riguardo meriti sovrano luogo 
presso la memoria d'og ni ecolo lo ave r e rone agheggiato 
e commendato il corp de lla marire, fatto da lu i sesso ucci
dere , chi mai può ri trovarsi che il mi disdica? 

E in qual tragedia argiva i te eh i e -anguì, presentati al 
genitore, già pasciuto con errore infelic i. imo del rimanente 
de fig- liuo li propri, mai rigarono con orridezza, ne l suo asp ro 
cosi di lettevole, e con lagri me si dolci nel l ro amaro g li occhi 
e le vene del teatro; o da qual famosa scuola gran maestro 
insegnò mai si altamente le maggiori prove di uno estremo 
vizio, o l'arti mostruosissime di un re tiranno, come nel rac
conto d i si fatto avvenimento a r ebbe a vuto largo campo d i 
o perare san-ace ingef!no? 

Il poeta in ciò 'avanza ~ul l o torico, che le cose ch' egl i 
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ha per suo proprio oggetto sono quaìi do riano esser per 
e ser perfettissime nel loro genere, e in somma, idee . All'in
contro qu esti tal le tratta quali sono, cioè a dire per lo piu 
congionte a que lla imperfezione che con seco porta , quasi per 
nece s ita, il non esser disunite dalla materia: onde fìa entura 
somma de llo s orico, qua lora il fatto stesso g li presenta alcun 
oggetto che abbia nel suo genere quella eccellenza dalla erita 

reale, che a gran pena nel poema sa alle azioni sue l'artefice 
prestar fingendo con l'intelletto; cosa che si come tanto è piu 
prel:>iata quanto a v viene piu di rado, cosi deve il buono iste
rico abbracciarla, esaminarla, e non lasciar1asi di mano uscir 
senza averi a parte a parte tutta distinta. 

Tal sarebbe, per rag ion di esempio, la giornata che fra 
Annibale e Scipione combattessi in Africa: poiché in riguardo 
ai due famosi generali, al numero e valo re d Ile schiere, alla 
forma non volpina ma leonina del com battere fino al ommo 
s ngue, alle conseguenze di un intiero mondo che si accom 
pagnavano col vincitore, può chiamarsi un esemplare, a cui 
quanto piu somigliante sara ogni altra pugna, tanto piu ancora 
sara g rande. Tale parimente è il fatto di Nerone nei suo genere 
di atroc ita, però ch'egli può formar nivello da conoscer quanto 
ogn' altra azione barbara o ferina estenda Ja sua misura. 

Lascio, che non fu alcun vil plebeo né as as in di strada, 
a cui si possa come suo mestiere condonar in qualche guisa 
la crudelta, ma un imperador del mondo, cui convien pregiarsi 
sopra ogni altro titolo di esser clemente; lascio, ch' ei non 
nacque o fu nodrito tra gl i antropofagi o sci ti, a' quali 1' uso 
rivoltò in delizia il fare vivande di color eh' eran degni come 
convitati edere a mensa, ma lattossi sotto un Seneca, atto con 
sua scuola a ritornare in uomini le ste se fiere; lascio ch' ei 
non può allegare impedimento di natura ad esser buono, poi
ché ne' primi anni del suo impero tal seppe esser sommamente, 
c fullo; taccio, che né meno consenti alla misera di terminar 
con un supplicio di quegli atti piu ad in inuar la morte che a 
sveller l 'anima, ma, qual fassi a bue se lvaggio, fu alla ma] 
condotta d to prima di una mazza in capo, poscia a pugnalate 
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fu macellata. Dico solo, per dir tutt m uno, ch'egli lei uc-
cisa, dentro il p roprio an ue in •o! bbe occhi, nonché pe 
\'edere, ma per vagheggiare, ed ebbe lingua (oh infe rni, e che 
face te?) da lodare, da vezzeggiare. 

S'egli avesse fatto smozzicare il corpo ucci o, o dare in 
pasto a' cani, a' corbi , pur saria potuto dirsi effetto di una 
impetuosa rabbia, che, con agitare al crudo l'animo oscuran
d li il discorso, avesse alleggerito insieme in qualche parte la 
sceleragcrine. Ma il poter mirare, vagheggiare e porger lod i, fu 
un servirsi de' misfatti per tra tullo, non per isfogamento; fu un 
pregiar la propria immanita per modo, ch'el la, quasi gentil co a, 
g li sembrasse degna di a ornarsi co' ivaci fiori uno ingerrn 
concettizzante. Felicissima Agrippina, dopo morte almeno, e 
a' tuoi funerali un re del mondo è il panegiri ·ta. E chi meglio 
di colui che concepi sti in te, su te poteva conce ttizzare? 

O lodi, gio ie che si appendon per opprobrio, non per 
fregio, a' piedi de' !adroni pendenti in croce! Cappe d'oro, con 
cui Dante faceva ge mer nel!' inferno sotto insopportabi l peso 
e sotto fodera di ogni tormento le anime piu maladette. E qual 
male, e sia pur grande, può patire un no bil animo o commet
tere uno celiera o, che non sia uno scherzo in paragone degli 
scherzi dal medesimo uccisore fatti sopra il miserabile caJavero, 
ch ' ei stesso ucci ·e ? Furon per congiura, machinata contro il 
proprio principe, gi ustiziati in nobile citta d'Eu ropa, non è 
ancor gran tem po, cavalieri in ogni cos , sian ri chezze e stati 
o sangue , amati so mmamente, fuorché nel tener segreto un 
punto solo, dalla fortuna. Fu tra es i dat a morte genero a 
e ti olata donna, ammirabile non meno perché tacque eh~..: perché 
osò. Dopo eh 'ella giacque uccisa. il erone, -il carnefice dir 
vol li, -fu cosi sfacciato da se prir, con mano tinta ancor del 
sangue della mi era, sue carni e commendarle, quasi state 
oggetto prezioso da' piu innamorati des idèri de' gran principi, 
di morbida dilicatezza. Ebbe pena, ma non pari al suo mi-
fatto quell'infame, il quale non provò l 'arte sua propria ap

peso ad un capestro, sol perché in quel tempo, in cui pieta 
non ritrovavano i piu illu tri personaggi, ritrovar dove la per 
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r gian à i buon contrario vil man igoldo . E la misera conte a 
tal sem brò assai piu per quella ma no d i a rmata che la palpò, 
che pe 'l pugno pie n d i fe rro che la svenò . Godi dunq ue pUl e 
fi no dall'e tremo del piu cupo infe rno , o mos tro de l roman 
im perio, poiché vedi a quanto nobil personaggio sia toccato 
l ' imitar con genio ereditario vivamente le tue az ioni. S ' ei na
sceva ne ' tuoi g iorni, certo per compa(Y no dell' impero tu il ti 
adotta i. Ma t , misera Agrippina, ben avevi sotto i ferri de' 
fieri s imi scherani par. o fi no a un goccio l minim o tutto il tu 
angue , mentre al tuo da te mede ima prodotto mostro le tue 

vene per orro r no ne scoppiarono nel iso un gorgo , a rin 
tuzzar nelle sacril eghe sue labbra gli orpellati itupèri , che a -
ventavan i a tr~figCYer t i piu crudelmente assai che fa t to non 
a ve ano le pugnalate . 

Or di azione per la immanitade sua si illustre non r ichiedea 
egl i il debito di buono i torico , che ri manesse alla posterit · 
dist inta la notizia piu che poteva i? E pure il nostro T acito in 
due parole so le , dicendo : Aspexeritne te., se ne d i briga quando 
gli s 'apriva largo ca mpo di apportare le ragioni che pe ' l si 
o pe ' l no pa revangli piu verisi mili. F orse dini egli che qualor 
lo torico, arr i are non potendo al ero , mettesi in sua vece 
dietro al e ri imile, passa con sua nota , q ual sol dato fuggitivo, 
dagli alloggiamenti del la storia a quei de la poesia? Io , di ci · 
in risposta, di d ue generi di erisim ile distinguerò. Altro · q uel 
di cose che potrebbono esser s uccedute anche secondo l 'ordi
n ario corso degli avvenimenti umani , ma no i sono , e de l non 
essere v ' è la certezza . T ale è, che Rolando, in legger i carat
teri intagl iati nelle pi nte da Med oro , per aver perdu to il cuore 
perdesse il sen no ; o ch e Rodomonte nell' uccidere Isabel a per 
a ver p rduto il senno pe rdesse il cuore . L' alt ro è un verisim ile 
di ose che IJer a •e11 ura :sono :sia ie, ma sicuramente non può 
sa persi. D i ta l g uisa si · , che il principe di Spagna Carlo non 
d i tossico morisse né di ferro, ma d i sottrazion di cibo , a poco 
a poco fattag li , per fin o al termine di mortai fame . Il primiero 
verisimile anch ' io il permetto so lamente alla poesia : ma il 
s econdo , gia non veggo perché coglierlo non possa senza furto 
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il buon istorico e fregiarne le sue scritture. Esser può che 
sieda in esso, benché al u n o a nu alata, la ·ç ita: narrar. 
dolo lo storico, non qual cosa certa, come dal poeta si farebbe, 
ma qual probabile, potra mai dirsi eh' egli di altro che di ve
ritade sia narratore, mentr'egli è verissimo che sia probabil
mente vera i fatta cosa? Non pertanto, su, consentasi che tutti 
i verisimili sian solamente arredi di poesia . È egli per ciò che 
da costei, si come da amorevo le sirocchia , per render col di
letto l 'utile piu saporito non sia lecito allo storico eli toglier 
tratto tratto gli adornamenti, sol che ne usi per tal modo ch'ella 
venga ad abbellirsene, non travisarsene? 

Ma quando anche non potesse senza errare metter piè lo 
storico oltre i suoi confini: or chi non sa che ogni mestiere 
ha certi suoi erro ri co i nobili e co i gentili, che il commetterli 
e l'amarl i è sommo pregio dell'artefice p iu as ai che s'egli 
andasse dietro a' soliti precetti dell'arte sua? Campanili torri, 
in buona architettura , ogliono po?;giar senza piegare, non è 
alcun dubbio . Non pertanto sopra ogni obeli co ovver piramide 
s'ammira quel di Pisa e quella di Bologna, sol perché pi gando 
sempre, senza mai pi egarsi, promettono ruine, né mai le atten · 
dono. Chi erra in cotal guisa va del pari del hran Scevola, 
quadrando all'un non men che all'altro quel l ggiadro detto: 
Si uon erra set fecerat ille minus. 

Cosi rrò fel icemente a mio giudic io il Tasso, ed io volen
tieri ne addurrò l'esempio, che sara al mio dire pr a non 
men forte che dilettosa. Esce dal piacevole e violento carcere 
del suo giardino il buon Rinaldo, dopo aversi al lume consi· 
gliero di virile specchio ri \c tita la primiera virilita . Muove 
fretto losamente insieme co' due fidi amici; e qu an do egli gia 
gia mette il piede sulla prora che lontano dovea trarlo da' suoi 
rischi, ecco che a un lagrimoso 

- O tu che porte 
parte teco di me , parte ne lasci, -

subito s'nrre._ta, e all'i nsidiosa Armida da gr~mde agio di venir 
a riprovar contro di lui le angeliche sue forze, uni te con le 
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d iaboliche . Io cosi discorro. uo e, non v 'h a dubbio, il buon 
Torquato far il suo Rinaldo eroica idea, non dell a fo rtezza so
l mente, ma eziandio della temperanza. Q uindi allor che Ar
mida con un vol to solo andò ne' p ropri alloggiamenti ad assa
l ire un intiero serci to, tu ti, chi piti rapido chi meno , col 
rice er le ferite in petto al militare onore dieder le spalle: sol 
Goffredo ed egli, non come Tancredi , che non fu ferito perché 
gia lo era, ma co me ripieni d i virtu si rimaser sal i; e allor 
che la medesima nell'incantato bosco, armata pi u che mai di 
sue lusino-he, di sue lagrime , di sue bellezze, gli si fe e inanti, 
egli niente piti s astenne per suoi prieghi dal re idere le altere 
quercie, che si astenga il cielo per le suppliche delle amadriadi 
dal fu lminarl e . E s' ei pur fu vinto e cadde, non fu vi nta in 
esso l'onestade, ma la na tura : né divenne molle che noi d i-

enisser prima i piu asp ri monti, perciocché chi vinse fu un 
inferno , non fu una femmina. Segnai n' è, che non si tosto i 
fidi amici col possente scudo disser gl'incanti, ed egli nel m o· 
mento stesso squarciò i lussi , prese l 'armi, fu Rinaldo, fu 
pudi co , aborri, parti. E alla primiera voce poi della nemica 
amante, questi, per si cauto erbator dell 'onestade a noi pur 
dianzi dal poeta effigiato, trattiene il passo? Che fai Rinaldo? 
o r ora a te medesimo restit uito , cerchi in cotal guisa a te me
desimo di conserva rti ? qual pur m o spaziato augello si rima n 
trescando e sa ltando pe' icini rami do e forse CO\ asi altro 
rischio, solo per udir l 'insidioso fi schio del cacc iatore . Non 
odi , che gli sessi detti, ond'ella cerca di fermarti, debbon tutti 
servir di sproni? 

-O tu che porte 
parte teco di me, parte ne lasci, 
o prendi l'uno, -

(dunque vuoi che teco tu ia conàuca) 

-o rend i l'altro, ·-

(dunque vuoi che seco tu rimanga) 

-o morte 
da insienÌe ad ambi: -
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(dunque vuoi che a colpe antiche di lascivia nuove tu ne ag-
iunba di ferita) . Pen::.i tu ùi lasciani persuader a niuna di si 

fatte cose, ch'ella ti chiede?- Certamente no,- mi risponderai . 
Dunque a che non proseguir tua fuga velocemente? Il si e ' l 
no di fatti, piu che di parole, rende piu giocondi i benefizi , 
le ripulse piu sopporta bili. Ohimè, sento che di baci ella favella. 
Chi da l unge prende a dirli, certa mente da vicino prenderei a 
darli. Gia sai tu che fo rza s 'abbian soli, qu ai saranno un iti 
col piccante delle la rime, delle preghiere, de' sven imenti ? Pur 
siasi, che sii possente di star saldo contro le robu ·te machine 
deg-li entimem i, dall ingegno si, ma molto piu vibrati e avvi
vati dal bel pianto, dalla fl ebile pietade e dalle lusinghe. Con
cedasi che tu debba esser verso le sue possentissime armi, 
tutte uì1ite contro te, lo stesso che tu fosti in campo con Gof
fredo quando fur da lei divise contro di mille . Chi però ti fa 
icuro da Arm ida maga, quando pur t'affidi di salvarti da Ar

mida bella? on può aver, s'ella ti giun0 e, alcuno incanto 
piu possente per respingerti nei labirin to , che non hanno avuto 
Ubaldo e Carlo per istralciartene? È ella ancor venuta teco al le 
furi ? o : dunque un 'l g ran parte dell Inf rno le rimane ancor 
da adorerare contro di te. Fuggi dunque, fuggi; né piu volger 
faccia ad altra femmina che alla bellissima Fortuna, che al 
governo del naviglio fortunato siede e con la chioma inquieta 
e sventolante sembra che ti sgridi di non fermarti . - Oh, ca
valleresca gentilezza non sostien partirmi senza attender regal 
donna che mi chiama, e che mi offese solamente perché mi 
amò . - ciocco, se per ogni modo vuoi !asciarla, anz i se hai 
fermato di non esser le piu amante col com piacerla, siile almeno 
grato col rispettarla . Il fuggirla prima eh 'ella g iunga sani segno 
che la temes ti, il fu ggirla dopo sani. segno che la sprezza ti. 
Non ti potrei imponer tito lo di duro, di crudele, d'inesorabile, 
mentre che partisti senza udir la per timor di non potere udirla 
senza esaudir la. Possa almen l'addolorata dir seco stessa:- Cer
tamente, s'egli mi aspettava, avrebbon ben saputo i miei sospiri, 
i miei pianti, il di mandar mercede, fare in guisa eh' egli denegata 
non me l'avrebbe . - Non sara picciol conforto ne' suoi mali il 
rimaner almeno sodi sfatta di se medesima. 
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Questo fallo di Rinaldo, dal mio ingegno, eh 'è di talpa a l 
sole, discoperto, molto piu fia sta o chiaro a q uel de l Ta o, 
ch 'è tutto d i aqu ila. Perché dunque non i chi\·arlo ? Perciò che 
senz'e o riman eano le sue carte prive di queg li ammirabili 
colloqui, di quegli odii, di que' ezzi, di qu ei congedi, di quelle 
fu rie, che pas aron tra la donna e 'l cavaliere e che sa ran ma
te ria imitabi le delle piu rinomate scene, delle musiche piu armo
niose, degli amori piu gentili fi n che duri il nostro mondo, e 
aranno , fin che duri l'altro, sdegni della misera Didone, che 

'edra si dopo di un irgilio ricondotta da un Torquato sotto 
l 'altrui nome ad infamar con adultèri nuovi la sua onesta . 

Taccia d unque chi col dire, non poter l'i storia trattenersi 
lunga mente nelle cose dubbie, crede di scusare Tacito abba· 
tanza dello aver si lievemente attinta una i nobile sorgente 

di precetti, di rifl e sioni, d'imitazioni, di commovimenti in ogni 
affetto, o vogliasi odio o amore o pietade o rabbia . Deesi lode 
a l ·iandante s'ei per coglier ricca perla s iasi dalla strada pochi 
pa si per la campagna. Chi pretende pregio di ammirabile, non 
ùeve esser seguace eterno degli altrui precetti per non errare; 
deve errar talvolta, acciocché servan di precetti agli altri gli 
errori suoi. Ma che vaneggio io folle? Era in questo fatto di 

erone T acito tenuto ad al laro-arsi , s' egli pur voleva esser 
osservatore i religioso de<Yl' i m perii della storia ben regolata. 

on comanda que ta che non si tralasci narra r la erita? on 
è egli vero, che di aver Neron mirata e commendata la sua 
madre morta , sunt qui b ·adider int, sunt qui abnuant? Tu me
desimo , o Cornelio, con cotai parole appunto ce 'l ri fe rì ci . 
Or non sara vero ancora, che ciascun di suo a ffermare e suo 
n gare le ragioni do\·eva addurre? Come non sai l'uno , o Ta
cito, se tu sai l 'a ltro ? E se ' l sai perché, dicend o l'uno, non 
dici l 'altro? - Oh, non so se , benché si dicessero, fo ser 
vere. - Che monta ciò? Basta a te, per esser veritiere, lo 
e er verita che s i diceva ciò, come che verita non fosse 
c iò che dicevasi . Forse ti era noto quel che conchiudeva il 
"\Oigo intorno al fatto, ma non ti eran note le ragtom ch'eg li 
p roduceva del suo conchiudere? Dirl e tutte, quante potean 
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essere: e m cotal guisa non avresti trapassato con silenzio le 
cagioni eh 'erano in fatti , mentre tutte le possi bili narrato avessi . 
Massime che tu se i pur fornito di quel fiuto si sagace e scaltro, 
che ùa ogn i orma beh leggiera vanti di condurti a penetrare 
ne' co\"ili di qualunque sia egreto piu rinsel ato. Onde il non 
aver ciò fatto in cosi nobi le occasione non può a meno di non 
apportarti nota di una trascuraggine, purtroppo g rande. Ed a 
chiarirla maggiormente, mira quanto faci l era ritrovar dali 'una 
e l 'altra parte le probabil i cagioni a te cosi in CTegnoso , mentre 
a me, che son di cosi ba so intendimento, non si nascondono. 
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III 

DI CORSO SESTO 

A RGO fENTO. 

L e leaioni di e rm ania, coma ndate da Germanico, mentre e li lontano da 
e se faceva il catasto in Fr ncia, mos-er i a sedizione, di cui Tacit 
se ri endo la gr ndezza, dice cosi : on tribunus ultra, n on ca tro
rum praefectus ius obtin uit. Vigilias, statioues, et si qua alia prae
sens usus indixerat ipsi jJa1·tiebantur. Id milita1·es animos altius 
coniectautibus praecipuum inditium magni ac implacabilis motus: 
quod neque disiecti aut paucorum instinctu, sed pariter a1·desce1-e1zt, 
pariter silerent: tanta aequalitatc et constantia, ut regi crederes. 
(An nalium., l ib . I). 

Se talora il cane di uno scalt ro ciurmatore, ora ad un cenno 
del maestro IJasseggiando ritto su' due piedi, ora passando e 
ripa sando con iscorci s trani per cerchio angusto, ora per 
l'amor di bella giovane leva ndo stu pendi salti, e per l 'amor 
di brutta vecchia non movendo pure un pelo, desta nuova ma
ravig lia ne' circostanti, dir sogliamo: - Questo cane opera in 
g uisa, che tu crederesti , lui di uman discorso esser preveduto. -
Né altro ciò vuo i dire, sol eh ' ei veramente non discorre , ma 
ben si di chi d iscorre tien somi glia nza. Cosi Tacito scri vendo 
dell e legioni di v ermania sollevate, sed pariter ardescerent, p z
r iter st"Lerent, tanta aequalitate et conslantia , ut regi creder P..r: , 
viene a signi fica re, eh 'esse ben parevan rette, ma non lo era n 
per verita. Or io voglio stuùiarmi di fa r ch iaro, che piti a sa i 
di qualsivogli a ubbidiente eserci to la sedizione , ossia la molti
tudine sedizio a, reggesi perfettamente per sua natura; e cosi 
discorro . Ciò d iciamo venir retto , che ha principi, o ver ca · 
gioni, ond 'egli è scorto per ben regolati mezzi ad alcun fine 
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dcLrmirwto Quindi avviene, che eli quel nav io-lio , il quale privo 
di governo viene or qua or cola balzato dal fiotta r della pro
cella, dicesi ch'egli i muove a ca o: e il carro di Fetonte erra, 
non viaCTgia, sol perché in estendo incertamente, quando il 
Cancro, quando il Capricorno, mo ra più non ri co rdar i , se 
cercar ei debba l'espero o l'aurora per riposare. Or di tali 
cagioni alcune sono den tro il mobile mede imo incalmate, a -
cu ne gli sono estrinseche; e queste doppiamente ·on divise 
cioè a dir nella finale ed efficiente. Eflìciente chiameremo la 
feroce e dotta mano di Grifone per rispetto a quel corsiero, 
ch'egli nella criostra di Damasco spinge a coglier da' abbattuti 
cavalieri palme sublimi; finale chiameremo un'Elena in riguardo 
alla bellezza , per la cui conqui ta ersò il mondo le sue parti 
principali l'una sull'altra . Le cagioni intrinseche san la natura 
della cosa ste sa che ~i muo e, o dir vogliam la propria forma 
(ché dalla materia, solamente atta a patire, niuno aiut all' pe
razione suole rrecarsi ): e da ca tai forma viene, cr ragion 
eli esempio, governato il sasso mentr piomba in giù, e alie 
nato il fuoco mentre ambizioso della sua chi nrczza va a subii 
marsi. Ora quanto meglio converranno fra e stesse le cagioni 
estrin~eche, ed estrinseche del movimento, e quanto piti la cosa 
be si muove avra unitade in se medesima, con tanta miglio r 

regola retta sarei . E i come delle materiali cose (che di qu c ta 
si favella adesso) alcune di unitade ve ra e propria san fornit e, 
chenti sono quelle , che continuate han le !or parti, e anche più 
se le hanno imili l'una con l'altra; cosi alcune per contrario 
altra unita non hanno, che una accidentale, sorta in , e quasi 
quasi da lor forma in rin eca, a un ordine e proporzione , 
con cui sono le !or parti collocate fra se medesime. E conciosia 
che si C tti iano i corpi, cui compongono ài tinte membra, qual 
c::arebbe una cittacl od un esercito od un orologio, quindi av
viene, ch'essi tanto piti potranno di unita vantarsi, quanto piti 
collo essere di parti simili compos i, e nel loro ordine da un tal 
principio mantenuti, alla unitade propria e vera s i acca ·teranno. 

e esamineransi dunque le ca<Yioni e l'unitade della edizione, 
certamente appar irci eli nessun corpo , fatto di el i ise parti, meglio 
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oter dirsi \"enir retto, che i possa dire del sedizio o . fa perché 
non meno alle ci ili che alle militari il nome di sedizione i · ttri
bu isce, io, per non partirm i da l propo ito nel qua le T aci to ne 

arla, tringerommi solamente a lla militare. Q ue ta dunque, 
er quanto il nome stesso in egna, non è altro, che una se

parazione di una parte dell'esercito dal corpo rimanente a fine 
d i ottener a forz alcuna co a del capitano. Or, se di uno ub
bidiente e ercito, nel punto eh egli posto in ordinanza attacca 
zuffa col nemico, dicesi, e si dice ottimamen e, ch 'e li sia retto, 
molto piu dovra si dire, se vorrem paragonare l 'un con l 'altro, 
del sedizioso. eniamone alla prova, discorrendo sulla traccia 
Ielle massime, che nel principio quasi fondamenti furon gittate. 

Cagione effici nte dello es rcito uò intitolarsi il nerale , 
erocché, si come l 'ordine è la fo rma di esso esercito tal 
rdine non da altri, che da l generale, il quale, quasi idea, 
ontienlo, vi ne prodotto. Il corpo sedizioso anch'egli ha un 

duce, i l quale ottimam nte il reggerei, perocché quello sia in 
1 sci rsi reggere pieghevolissirno , tra perché i sedizio ·i, tutti 
di comun volere, similissimo a se stessi lo si hanno eletto , e 
molt piu perché il Jo r bene si è lo stesso sempre mai co l bene 
del capo loro: cosa che non segue d'ordinario tra l' es rcito e 
il generale. Alessandro il grande, niente meno invidioso de' 
trionfi eh ei si f, s e parziale delle tazze dell 'ebro iddio, rapiva 
il popolo macedone er tutte le piu sconosciute, indomite e 
impenetrabili contrade dell'Orien te, non potendo darsi sosta 
finattanto ch'egli non giungesse a ri vegl iar il sol bambino 
nella culla sun medesima con le sue trom be. Or crediamo noi, 
che da si lunghe e malagevol i condotte egual profitto <.td esso 
e alla sua falange ne ri sultasse? Ap punto. S' egli ricevea ferite 
nelle battaglie , co' diademi de' ca ti vi regi le s' in fasciava ; ogni 
stiila di sudore, che per la fatica egli ver:,as e, venivc dall' ac
quisto de' pi ti generosi e chiari fi umi contracam biata: ormi a 
sul terreno ignuJo, ma gliel facea morbido la rim mbranza, 
che fu dianzi de ' nemici, e al presente era di Alessandro; l'aura 
<..Ie lla propri a fama rinfrescava i piu bollenti ardori sulla sua 
fronte; il meriggio sollevato dalla pro ria gloria il dif<:::ndeva 

P olit ici e moralisti del S eiceulu . 
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contro i ghiacci piu crudeli; e, non che im piccioli sse, ma facea 

dis ender la s ua ombr pe r tutta l'Asia. In somma, tutti i p -
timenti divenivan piccoli contro Aie andro, perocché Ales an
dro per li patimenti divenia grande ; né avean forze per afflig
gere il suo picciol corpo. mentre (mercé loro) tutto il mondo 
intiero facea corpo g lorioso alle sublimi im prese, cui col suo 
gran nome eg-li dava l 'anima . Lascio, che per uo ri storo ac· 
costumandosi a non paventar d eli 'armi i lussi e le del izie, sul l 
arene più de:-; rte e fervide piantavano con serici e gemmati 
pa iglioni ricche erzure; imbandivan sulle rupi steril i e ino
spite con cibi es'1uisitissimi mense reg li, e nelle scolpite tazze 
vini preziosissimi me ceano: ond' gli ricercando al fondo le 
sembianze effigiatevi de' vinti regi, a' quali le avea tolte con le 
sue vittorie, piu per titillar l'ambizione che per ismorzar la sete 
avea diletto di rasciugarle. 

Non cosi, non certamente i soldati suoi. Span eano il san
gue a fiumi , . opra' quali il nome loro ad esser dalla fama, qual 
colomba, tolto in alto non galleggiava, ma correa, con e si 
fiumi, a spegnersi del nome di le sandro nel vasto oceano; ful
minavan lo ro tutti gli elementi, acciò tenuto e i fos e per figliuolo 
del Fulminante; moriano per immortalarlo, abbandonavano le 
proprie mogli, acciocché quelle de' re Persi supplichevoli al 
suo piede egl i rimira se; seminavan le campagne con le pro
prie membra, acciò le ge rmogliate palme egli ne cogliesse: era 
un solo il porporato, mille i piagati; era uno solo il trionfante 
mil le i vincenti; ol per acquistar a lui pen..l eva no, non che a 
se tessi, ma se ste ·i: poiché smozzicat i, e fatti avanzo de' lor 
propri corpi già del pari paventavano gli che rni de' nemici, 
s'e si proseguivano le inch ie te, e la confu ione d Ila patria, 
se facean ritorno a meritare un'orrida pietade piu dagli uomini, 
vene ndo si infelici, che da' padri o da' fi gliuoli, venendo si con· 
tra fatti. 

Quindi, da l non esser lo stesso il ben de l capitano e de' 
soldati, na ce che , quantunque la cagion fìnal di que to e quelli , 
un itamente presi, possa dirs i la medesima, cioè la vittoria, 
non pert«nto l 'uno e gli altri pre i da per sé, per fin i troppo 



DAL «TACITO ABBURATTATO» 2IJ 

fra di loro d ifferenti lasciano trarsi: onde deriva poscia quell a 
discordanza di cagioni , ch'è co i con raria, come nel principio 
io dissi, al buon regola mento della cosa, eh' e ser dee retta . 
Con giornata troppo lunga stancherei lo eserci to, se andar vo
lessi dimostrando con esempi , quanto ian diversi nel combat· 
tere i motivi de' soldati, non col duce loro solamente, ma fra 
!or medesimi paragonati. Altri non per laurear la fronte, ma 
per indorar la mano maneggia il brando; altri con fortezza smo
derata rende debole la impre a tutta , mentre per farsi unico tra 
gli altri viene a divider i; quegli sol fa fronte contro l'inimico, 
perché tiene il superiore dopo le spalle, e sol perché non può 
fuo- ire tenta fu gare; questi cerca con la spada , non la gloria 
della parte sua dent ro l'oste avversa, ma la sua particolar ven
detta sopra il suo nemico particolare; chi fa voti pe 'l suo duce, 
chi be temmia, chi destina gia la sua libidine alle mogli altrui, 
chi pia ge per paura el i mai piu la propria non ri edere: ava
ri zia, zelo, sdeg no, tema, ambizione, ra bbia, temerita fanno 
cento funzion i di un solo esercito. E perché leggiam noi, Pom
peo pres o Lucano, ed Emireno pres o il Tasso , per inani mar 
lo e ercito a combatter fortemente , scorrer ora confortando 
questi con promesse, or rampognando quelli con rimproveri, 
or destando in altri la speranza con l 'agevolezza, or affinando 
in altri col pericolo la providenza, ostentando or g ran prede 
nell'avverso campo ad infiammare la cupidigia, ora gran mi
se rie nell'amica patria , a risv g liar la compassione? se non 
perch'essi, come saggi capitani , troppo ben sapeano che di e r~ i 

vogliono esser gl i argomenti a persuadere la medesima azione 
a mo lti, che hanno oggetti diver i simi nel l' operarla? Questa 
intri n eca diversita di fin i, a cui coopera gagliardamente la di -
somiglianza de lle parti dello esercito , p rincipalmente per le varie 
nazioni che il compongono, può molto, perché i corpi , sol 
con unitade accidental congiunti, non somiglino con la p ropor
zion dovuta quelli, che contengono unitade propria nel loro 
essere , e per conseguenza fa, che piu difficilmente vengan retti , 
mentre privi son di quella somiglianza nelle pa rti loro, per 
la quale all'assoluto impero di una forma sola, internamente 
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governante, ubbidienti e arren evoli soggiacerebbono non cosi 

nelle sedizioni. Do e IJUÒ l t o i int rinsc a unitade maggior 
che in es e ? Le parti del sedizio o corpo o no l'una all 'altra 
somiglianti ime: imperocché, se in un?. riga di salnitro una 
fa vi lla sola con un momentaneo lampo dal primier granello 
avventasi allo estremo, non per altro che per es er tutti di una 
stessa guisa, la pri miera volonta non meno, che nel corpo se
dizio o fio a baleni, di iene volontade tutto a un tratto di mille 
petti, quodqu.e Ùl1'e !ali difficz'l!ùnum es!, P1'Ùna vox; e in un altro 
luogo. ma naturalmente a dattati simo a seguitar questo: nzox 
eadem a ~1-izts volens (tutto il restante dc' o! dati ) , faciliore in 1er 
malos consensu ad bellum, quam in pace ad collcordiam. E certo 
con granùis · ima necessita. Perché? perché !o r lega con indis
sol ub i! vincolo il timore della ste~s pena e la peranza del 
premio ste so . Vogliono una cosa sola, perché dentro mille 
petti vi\·e un sol cuore. 

la, acciocché col uo f rtis imo arcromento l'unìtade no n 
ci stringa però tanto, che non ci rim anga hberta di ammetter 
anche il numero di altre ragioni a favor nostro, dicamisi per 
grazia : chi combatte non rcggerassi egli tanto meglio contro 
del nemico, qua nto ùi piu esso nemico avra perfetta la coBo
scenz.? Certamente si. Or d:1 chi vien egli m eg lio conosciuto , 
dall'e ercito nella giornata , o Ja l sedizioso corpo n~lla sua rissa ? 
Lo esercito sovente, anzi la maggior parte delle volte, contro 
popoli combatte, di lima di costume di linguacrgio dal s uo d i
Yersi. Co i le genti nate sotto la clemenza d ell ' italiano ci elo 
combatton contro i figli ferocissimi dell'or se ci m briche sotto di 
u!"! ~fario; le schiere tolte alle piace\·oli ri •iere del Sebeto, o 

er del Tevere, s'affrontano con gli abbronzati popoli della 
Numiùia sotto le bandiere di uno Africano. I persiani, acco
stumati dL Ila lor mollezza a condur sempre in campo l\1arte 
unito a Venere sotto di un Dario, fan <YUerra con le macedo
nic he falangi, uscite dalle asprissime caverne della Tracia . 
~ uin di qual or hassi a fare con nemico sconosciuto, di cui m ale 
puossi saper l'arte, non S3pendosi ben la natura , oh quanto fia 
difficile lo accorgersi se le sue fughe sian timori od is tratagenti, 
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g li a salti elezione o necessita , ostanza od apparenza \an a i 
preparamen ti . E quan a nch e la condizion e la natura de' 
sol dati fosse ben chiara, quan to per contra rio ri uscira sovente 
o cura quella del nemico ca pita no , che , e d gno è di tal nome, 
dee fa r si c 1e alla camicia propria i suoi pensieri ancora iano 
nasc ti? E pure se delle nemiche schiere e del l or duce non 
au a l' ese rcito e ol ui che 'l regge notizia chiara , pressoché 
impo ibi le il ben reggersi g i riu cira. Per contra rio l' in imico 
de l sed izioso corpo è quasi sempre quello stesso, ch'era a anti 
la e izione uo ca pi ano: cioè a dire quello, di cui anno g1a 
per piu e piu pro e repl icate, quali s iano le irtudi, quali i di
fe tt i, da qual parte eg li si mostri espo to, o pure impenetrabile 
ag li a s !ti a ltrui; s'egli sia materia da sorp ese, o da io! nze , 
da crollar con la paura o con la pieta. In somma, s' ei pregian· 
d osi di saper dire il braccio di ciascuno strale, b nché scoc
cato, e 'l n me di eia cun e ' suoi piu ili fantaccini, insegna 
a e r un uomo solo abilitade a capirne mille, molto piu l'avran 
que' mille a capir un solo , mentre che di lui cotante olte hanno 
p ro vato quale ia il coraggio negli assalti , qual la soffere nza 
negl i assedi, la fortuna ne' conflitti , nella disciplina la rigidezza. 
Onde perch · furon da lu i retti , sono ottimamente ammaestrati 
a reggersi contro di lui. l!aggiormente , che la sedizione a -

ie ne per lo piu di quella parte dello esercito, che il duce suo 
conosce meglio di tutte le altre, cioè a di re quella, ch'è com· 
posta di soldati vet ran i . Però ch'essi so n fra tut ti gli al tri som · 
mam nte forti e ing gnosi, e consape oli a se stessi di poter 
pret ndere g ran cose, e querelarsi con giustizia g rande non 
attenendole: condi zioni, niente meno al muovere sedizione ne 
cessarie, che giovev o.i al sapersi nella sedizione pescia gover
na re come conviens1. 

E poiché d lla coscienza e dei coraggio fa g ran prova il 
\ ete rano collo aver cotante volte in mare, in terra, con insidie, 
a viso aperto} per lo ferro, per le fi am me, armato , ignudo , per 
segnar ne proprio corpo con profo nde cicatrici i luminosi fasti 
del suo duce, dis fi dato ben mill e morti; piacemi per testimonio 
dell a terza condizione, ch'è l'ingegno, addurre in campo genti l 
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prova, pur da Tacito somministrata. Narra questi che Germa
nico, mentre facea catasto nell a F a eia, udita sollevar sedizio 
negli eserciti della Germania, tosto ra pido vi accorse per ac
chetarla. Al lampo dell' imperia! sembianza , che serenamen te 
fulminando si faceva amare mentre atterriva, dieder le sediziose 
turbe col raumiliar le ciglia gran segnali di penitenza; non per
tanto, dopo ch'egli entrò ne' padiglioni, mettean gridi, e affer
randogli la destra, sotto specie di baciarl agl i, que' gia decrep iti 
soldati opravan, ch'ei ta tasse con le sue proprie dita le gen 
give loro tutte sfornite. Or aguzzi pur D emostene il turcasso 
piu terribile degli entimemi, figuri Cicerone con color di fuo co 
il moto degli affetti piu concitati, che non diran m ai né tan to , 
né si vivamente, quanto disser quelle labbra incanutite e tre 
mole nel lor silenzio, mentre col non poter mordere le mani, 
sin nelle midolle al cuor del capitano s' invisceravano . - E 
quando mai, -sentiva ei mutamente dirsi, - ci ani concesso, 
o buon Germanko, di rip sare, se né men la sepolcrale etade 
ci ottien ri poso? Quali avanzi trarrem noi di noi medesimi da 
tante guerre, con infaticabil serie di perpetui gradi concaten te , 
se fan testimonio le gengive nostre, né pur esserci permesso, 
dopo aver perduto le os a, il porre in sa lvo le reliquie mi se 
rabili del nostro corpo? Qual necessita si dura sforz i miseri 
mor tali a viver fra le morti, fino alla morte? Mira, che oggimai 
non regg-ono le curve spalle il pesante usbergo. Mira, che le 
secche mani, in cui acillano le picche, altro piu non ponno, 
fuor che giungersi per porger voti supplichevoli alla tua pieta. 
G li occhi, rosi ormai dalla vecchiaia, piu no n ha nno lume per 
dar mira a' colpi delle sae tte. L'ostina rsi di volere ombre pe 
santi, piu che corpi v i i, sotto le bandiere, al tro non è che 
una ingegnosa ambizione di non far sanguigne perdite, né meno 
quando fossimo tagliati tutti a pezzi miseramente. Deh consen
tici il dominio della nostra ita almen nella stagione, che siam 
per perderla: serva a noi quando ella piu non vale a servir t . 

Gia non è temeritade il climandare di non premer con le mo
ribon e membra una dura zolla, eli spirar il fiato e tremo ri· 
cevendo sulle fredde la bra i baci de' figliuo li e delle mogli, 
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in ece di arrabbiatamente morde r singhiozzando il suolo, la 
. tri ato di brutt strage; di esser arsi dentro un rogo, ove le 
nostre ceneri non si an con fu e con le ceneri degl' inimici. Sia 
possibile alcun 'alcro fato, che li ferro, sotto i romani. Non i 

s nerverei il tuo esercito, perché ne ada !unge una cadente etad . 
che stra cina se mede ima per seguitarla . i a alora i l corpo, 

e le membra inarid'te, inutili, gli si recidono. Que~to no tro 
desiderio è effetto di una f !ici sima fortuna, tua partigiana. 
Non u le ella esporti alla Junghis ima carriera delle tue fa
tiche nobili , ch'ella prevede, che non abbia prima in luogo de 
tuoi loCTori soldati fatto sottentrare giovani robu ti freschi 
quale sei tu. Vuoi mutarti in o teo-no il peso. -

Or crediamo noi che, se l ingegno a ne ' se izio i co i for
temente armar con tacita facondia bocche di armate giei dal 
tempo, per cattar benevolenza dal capitano, governar saprei la 
de tra qua ndo sarei d 'uopo amarla a ris egliar tem nza nel ca. 
pit no. Ma sorgendo alcuno contra me: -La sedizione, - dìni 
eCT!i, -ha luogo tra le cose male, a cui mal embra che con 
venga il sapersi reggere: maO'CTÌOrmente essendo una di quelte, 
la natura de ll e quali non è altro che confusione turbamento 
mo eranza in somma tutto ciò che opponsi dirimpetto a re

gola a governo e a reCTgimento. - Ora, amme so che la sedi
zione sia cosa mala, io dico per risposta: che di molte cose, 
che son male perché malo è il fine che elle si han propo to 
non si può per questo dire ch'elle reggersi non sappiano, mentre 
che sanno scegliere adattati i mezzi per attenerlo. Malo è Pi
sistrato, malo è Cesare, nello aspirare alla tirannide della sua 
patria: ma nel sormontare al designato posto, ch 'essi ottima
mente sappian reggersi. non è chi niegh i. All'incontro chi ri
g uarda a Cicerone, che briCTandosi con ogni studio nel senato 
d 'appogCTiare al giovanetto Augusto il generalato degli eserciti, 
viene a renderl o monarca per la stessa strada ch'ei credea lui 
do\·er esser ri novellatore della Repubblica, ben affermerei eh· ei 
fu buo n uomo: ma altresi che i buoni con igliatamente reg
gonsi ta volta , soggiungera . Consento somigliantemente, che la 
sedizione suona nel suo titolo confusioni, mischie, rav olgi-
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menti; dunque i sediziosi non sapran reggersi ? È fai -o questo, 
e il perché ne aggiungo con esempio per mio credere confa
centi simo. La sedizione in un esercito si è per appunto tale, 
qual suoi essere una febre in un corpo umano, p sciaché ambe 
son composte di que' mali umori, che pe r dare assalto contro 
il capo e contro il cuore van ri bollendo . Certamente chi ri · 
guarda il povero febbricitante, altro che scomponimenti, turba
zioni, e rime colamenti pare che non sappiano rappresentarsi. 
Scaglia in mille gui e e gambe e mani e braccia per es o il 
letto, qua- i brami prender fuga e distaccarsi da se medesimo. 
Le agitazioni del suo corpo sono pari in numero a' colori tor
bidis imi della sua faccia, il capo va a trovare i piedi, i piedi 
salgono dov'era il capo: il fuoco fa ch'ei brami il fredd , e 'l 
freddo fa che piu arrabbiato egli provi il fuo co: è languente, 
ma la stessa languidezza è fomite delle violenze: del malor la 
fo rza abbatte ogni sua virtu, e in virtu del male egl i fa forze 
maravigliose: smania, languì ce, fr m , chiede compassione, fa 
minaccie, non sa ciò ch'egli i dica, dice piu ch'egli non sa, 
non cono ce ciò ch'ei vede, non vede ci· che ha su gl i occhi, 
è in se stesso al penare, e all'intendere fu or di s stesso: chi 
mai vide tal Babilonia? E pur gli umori i ntrinsechi e sediziosi, 
onde l'infermo miserabile è costretto a non poter regge r se 
stes o, sanno si miserabilment reggersi ne ' loro assalti, che gli 
I, pocra ti, i Galeni tupefatti dir non sanno per qual guisa ma
tCiiali e gros~ i umori o servino ne' parossismi loro quella esqui -
·i tezza di giornate, quella proporzione di progressi, che sarebbe 
assai quando nasces e da potenze ragionevoli, operanti con con
siglio ed elezione. 

Finalmente per difender Tacito mi veggo incontro, formi 
dabili campioni, un Cesare e un Gottifredo. - Or come (dini 
il primo) sia mai vero, che si reo-gano con buona regola le 
sedizioni, s'elle anche qualora sono nel maggior vigore, non 
l ertanto, qual volante nube, che superba torreg-giando in vi ta, 
si dilegua a lieve soffio, anch'elle al primo sopraciglio della 
maesta del duce le piu volte appianano i tumori, d è nau
fragio loro la loro calma? Qual di quella fu g iammai la piu 
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rabbiosa, che, tornan o io dall e Spagne, suscitò le legioni del 
mio esercito con ro di me ? Quando, a \ oci unite ed alte ri · 

iedendomi , che o l oro compen asse il sangue dell e vene loro 
sparso, o ver la libertade conserva se in esse quel che ancora 

i accoglieva, di mostrare ambi ano, che in guerra il capo dalle 
mani piu dirende, che le mani non fan dal capo. Forse non 
a ano le mie genti d'ot timo sedi zio o tutte quante le qual ita. 
Erano s i veterane, che le !or battagl ie numeravan tutte le pro. 
vmc1 de ll' Occidente, e il combattere oggimai piu che il d i
scorrere era !or natura; erano co i feroci , che negli o chi loro , 
prima che sf derar l 'arme, io va<Yheggia a le mie ittorie; erano 
di tanto ingegno, che, venendo io meno, si saria ved uto un glo
rioso e ercito di capitani. E pu re alla costante intrepi ezza sol 
del mio volto al fuoco o·eneroso dell'ire mie, al congedo di 
spregevole da me lor dato , quasi i nervi delle destre e 'l filo 
d elle paci fossero i miei occhi, e eh· io fossi possente a muo
verle a mio senno, lor mal grado s' instecchirono, tremarono, 
i ammutol irono, si arresero, e di propria v glia confermarono 

non tanto le lo r mani alle fu ure im prese, ma alla punizion 
resente ofTersero le loro gioie . -Ed io (dira Goffredo) con 

un sol baleno della maesta reale feci in guisa, 

che il vul o, che anzi irri rente, audace, 
tutto fremer si udia di org aJio ed onte, 
e che ebbe al fe rro, all'a te e alla face, 
ch'il furor min i tr , le man si pronte, 
1011 o a, e i detti alte ri asc lta, e tace, 
fra timor e ve rgogna alzar la fronte, 
e sostien, che Argillano, ancor che cinto 
de l'arme !or, sia da' mini tri avvinto. 

D irem unque che si regga bene chi va a terra si agevolmente? 
che sia buona un'ordinanza, che acl un tratto si disconcerta? 
C he indirizzati siano regolatamente verso il !or fine que' voleri, 
che in un sol momento mutano in ti m or l 'audacia, in debolezza 
la · iolenza , e in pusillanimita l'orgoglio e la ferocia?-

Campioni troppo valo rosi sono veramente questi : non per
t nto io pero a cosi fieri incontri ri manere in sel la, aitato da 
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verita . Il mutarsi facilmente da uno stato in altro, non è segno 
che non ben si governasse nel primiero quei che si muta. 
è egli retto maestrevolmente bel ginnetto, allor che sul suo 
dorso vola i l cavaliere a far con la carriera prova grande in 
picciol cerchio della ru ota dell a Fortuna ? E pure un ben leg
g iero intoppo lui col suo rettore spesso avvolti in fascio getta 
sossopra. Anzi la facilitade, onde ri mane spenta la sedizione e 
tornano i soldati all'ubbidienza del lor duce, fortemente prova 
eh 'ella ottimamente reggasi mentre che dura . Perciocché i sol
dati in essa sollevandosi contro il lor duce, posti sono in un 
violento stato, essendo il naturale loro di star cheti e di uuon 
grado sotto l 'ubbidienza del capitano. Or egli è ben vero, che 
le cose in un violento stato lu ngamente durar non ponno, ma 
non è gia vero, che non possan per quel tempo, che i durano, 
as~ai meglio reo-gersi da quel, che nello stato loro naturale mai 
non sarebbono. Nasce ciò da quell'istinto, h'è incalmato in 
ogni co a, di desiderare il proprio conservamento. Onde da ' 
pericoli maggiori, mao·giore anche risvegl iandosi la guardia nel 
pericolante, quindi avviene, che il violento stato, armando le 

sue forze contro l' esser della co a, è cagione ch'ella per la sua 
salvezza ponga piu efficacemente in reggersi l ' opra e 'l con
sigl io. Cosi nell'acqua, che non è sua naturale s fera, altri go
verna piede e braccia con piu fina regola d i movimento, quando 
ei nuota, ch 'ei non fa lunghesso l'acqua, quando ei passeggia . 
Co i il funambolo quando egli balla ull fune, libra se me
dçsimo perfettamente, acciò né l 'occhio, né la mano, né le 
membra tutte varchino un so l punto fuor del bilico ; ma poi 
sceso sopra il suolo forma a caso, e senza esame alcuno, il 
passo . E pur né l'un né l'altro ponno dimorare in aria e in 
acqua lungamente, si come in terra. 

Ma mentr' io consento , che la sedizione è breve, troppo mal 
conseguirei qu el titolo di veritiere , eh 'è m io scopo, s'io sover
chiamente nel trattarne mi dilungassi. Sta la \·erita della scrit
tura in conformar i alla natura della cosa, di cui si scrive . 
Perciò mi taccio. 
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IV 

D ISCORSO ETTIMO 

ARGOME TO . 

Crispo Salustio fu favor it issimo preso Tibe rio· ma di lu i racconta Tacito 
che, aetate provecta, speciem in amicitia principis quam ùn tenuiL. 
ldque et Maecenali accide1'al, fato potentiae ra1 o sempitenzae, an 
satias capit, aut illos cum omnia irzbuerztnl, aut lws cum iam nihil 
reliquum esi, quod cupiant . (Amwliu m, lib . III). 

Questo Salustio Crispo, per qua nto si rit rae da Tacitot 
mentr' g li di lui dice: incolumi Maecenate pro::cirnus, mo.x prae
cipuus cui secreta imper atorztrn inniterentur , era stato intrinse
chis imo a T iberio. Or s ei veramente avea gia po sed uta l'ami
cizia sostanziale, come poi c den one , era sol rima to con 
l'apparenza? Di ra alcuno, pe rciò che T iberio aveva pr so a 
odiarlo, come consapevol della morte scelerata, fatta dare al 
l ' innocente Agrippa, cosa attis ima a destar aborrimento, con
ciosia che quegli , il quale a le nostre sceleraggini segrete , sia da 
noi temuto, e ch i è temuto molto agevolmente veng aborri to. 
Dira un al tro, con motivo dallo [stesso] T aci to sommini tratoli, 
che i prencipi son fac ilissimi nel ristuccarsi; onde, essendo ciò 
a v enu to nell ' im perator verso S lu ·t'o , quind i giu lo avea bal
zato dal po sesso vero della sua grazia . :\l a per verita, se Crispo 
possedea nell' amicizia la sodeua, fosse o od io o sazieta che 
avesse! tracoll ato , non avria né quel né questa ciò operato in 
modo, eh 'egli ancor amico di app renza si rimanes e . Troppo 
p co sa d i corte , chi non sa ch e i grandi passan con gli af
fetti da un estremo ali 'a ltro, senza che si fermino dentro alc un 
m ezzo . Sono tutti ambizione, e tutta eccessi è l'ambizione. 
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Hanno sollevato alcu no? vogliono parer di a veri o sollevato 
sopra tutti i cieli: ma lor non parria he ciò pa r sse , se , 
quando il precipitan, lasciasser che nella mezz'aria d i am iche
vole apparenza ei rimanes e, poiché chi non cade fino ali 'ul
timo profond non dimostra di esser fin dalla suprema altezza 
precipitato. Unde allior esset casusJ et impu!sae praeceps ùn
'lnane ruinaè . 

Son ben fulmini alla forza dell 'uccidere , ma non alla di
screzione de li 'uccider in maniera, che sorbendo l 'anima, lasci n 
(come spesso fa la ~ !gore) le membra intiere nell'estrinseco 
sembiante, po5ciaché non sanno odiar l 'o r igi nale, e consentire , 
che l ' imagine pur duri loro appe a davan ti g li occhi. E si 
come dalla qualita delle vendette derivar si può argomento, 
qual sia stata quella delle offese: cosi ancora dal veder che i 
popol i, qualora ammuti nati m tton man nel prencipe, no n i 
contentano, se d ietro alla caduta dell 'ucci so corpo non fanno 
anche andare l . sue statue, può dedursi che abbian tale arte 
appresa dallo stesso prencipe, che dopo aver percosso alcun o 
nello scoglio d Ila sua disgrazia, non permette ch 'egli, benché 
spento, possa sopra l'onde galleggiar pi u in alcun modo, ma 
si studia, che di lui i spenga ogni rimembr nza . - No, rispon
deramm isi: ei cadé soavemente in guisa da restarsi in ti era in 
lu i d'amico almen la faccia, se non la sostanza, perciò ch'egli 
non fu spinto o-ili dal l 'odio , ma dall a sazievolezza, che assai 
fac il m nte in petto a' principi germoglia verso gl i am ici. -
Or, che i principi si stufin fac ilmente , è vero: pe rciocché 
qualora io vedo presso del piace\ o l Luciano, che lo stesso 
Giove fa querele con 1enippo , perché gli uomini, dopo i 
novell i dèi, s' ran di lui ristucchi in gu isa ch'egli, il qua le 
per lo addietro era possente a pena di alzar gli occhi pc! gran 
fumo delle nobil ecatombe, ade so, senza alcun onor rimaso, 
si moria di fame a siderato su gl i altari, piu assai nudi e 
freddi che le leggi di Platone o i sillogi mi di Cri ippo: io 
da ciò, vedendo preso il suddito da sazie tade del sovrano, 
c rederò altresi, che assai piu facilmente venga a noia del so
vrano il su dito; e addur di ciò ragione non è difiìcile . Perocché 
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le qualita dell'animo alla tempera del corpo usano sempre d i 
conformar i. Quindi, si come veggiamo che i pa ati de' piu 
g rand i per onaggi sono quelli che van empre in traccia di 
novelli cibi, perché age olmente stufansi dei primi, dove per 
contrario il vile fantaccino pasceni per lustri intieri sem pre 
con ben saporita fame il pane tes o , le la tuche te se, lo 
sesso cacio: co i ancor gli affetti, che ùell 'anima sono il pa
lato , p iu negli uomini sublimi, che nella plebagli , s no fac ili 
a infastidir i . Q ui ndi ottimamente nella \·ita di Apollonio fu 
notato da Filo trato il co lume de leone, re deg li animali, che 
un volta attinta la pr imiera preda, mentre fu ma ancor di ca ldo 
sangu e, sdegna poi di piu toccar gli a\ zi, confidando di 
poter ben tosto in robba fre ca abba ter i con l ' uo-na al era. 
Quello aver esposti al proprio arbitrio tanti oggetti, proprieta 
del grande, e non poter fruirne piu che un sol per volta, pro
prieta dell' uomo , necessariamente dall a brama di ciò che può 
a er i nascer fa il fastidio di ciò che si ha, acciocché in cotal 
maniera, se non può goders i il tutto in uno , alm eno ad uno ad 
uno s i goda il tutto . Cosi il sole per mo lrar d i ave r dominio 
opra tutto il c ielo a pena abbraccia nel zodiaco un segno, che 

t an tosto stufo di esso passa ad un altro . Con ragio n perciò 
a Platone, uscito appena dalle mani di D ioni io, d isse un tale, 
che col principe vol ea trattar i o soa i simamente o rarissima
mente. E se ciò debba osser ar i dagli altri uomini ordinari, 
\ eo-gasi da ciò, che avviene a' principi ver o le mogli stesse, 
che son pu r ca ra metade di lor medesimi. Il buono omiciattolo 

lebeo, sotto un an u to tetto, modellato su lla botte cinica, 
entro un letticciuolo , sol di due capace qualo r s ian co me il 
cappello e 'l capo, con la sua donna consume rei ben quaran
t'anni, e sempre piu di lei famel ico la trat te rà da spo a ancora 
quando sia in eta di B.vo!a . . . !a i ! principe per lo contrario in 
un pal::wio, al qua le tu tto un popolo non bastarebbe per fa
mi o-l ia , fa dormir la principessa alle Mol ucche mentr'ei dorme 
sul mar Baltico ; va a ritrovarla non piu spes o che lui enga 
a ri trovar la verita: né va mai, che prima non i chi mino a 

onsulta medici e astrologhi, onde non ha tanta aspettati' a una 
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congionzio 1 di luna e sole che abbia a fare eclissi m cie lo , 
com e q Llella di due 1011 in i che s 'an er rom 1 ere u rzio 

am bizio o in terra. E tutto ciò no n è per altro, sol acciò que' 
volontari impediment i spargan i diletti d i un cotal sapore piu 

di fu rtivo e d i amo ro o, che di marita e : onde si tolga via la 
nausea ma si doni insieme campo tratto tratto di esser nobili 
Agi luf a' pa a freni eri. 

Io con nto dunque, che si generi nel prencipe con g ra nd e 
agevolezza la sazieta . Ma ciò non con ente, che se sazieta fu 
la cagione, onde Salustio fece vera perd ita ùell 'amicizia d el 
sig nore, egl i potesse esser rima to col possesso dell'appa renza. 
Perciocché la sazieta sempre va un ita all'odio, anzi produce l 'odio. 

Il lungo conve r. a.r gene ra noia. 
e la. noia di prezzo, et dio alfi ne . 

Qual basil ico, che se stropiccia il naso, si che il fastidisca, 
mentre 10le confortar lo, con la nausea gl i scorpioni insien e 
vi partorì ce. Né le luci godo n di vivanda, ch 'è aborrita dal 
palato, n · l' in fe rmo, s 'egl i è schifo del sapore, può soffrir 
l'odor della medicina. Anzi, se po tessero odio e sazieta divi
dersi, mi è a vvis ch'ella fora piu possente anche dell'odio in 
toglier la benevolenza, cosi ve ra come appare nte . Perocché colui 

che si odia può pur rimirar i co n d ile tto, qual materia di quella 
dolciss im a vend etta che co ntro e so altri va ordendo, come 
arciero che rigua rda con dil etto quel bersag lio cui vuoi trafig
g ere; m a colu i che si ha in fast idio, conciosia che non ti paia 
di esser da lui stato e ffe ·o, perché se ciò fosse tu lo avresti 
pari mente in odi , r improcciandoti d'i ngi usto con la sua pre
senza, quindi avvi ene, che per nessun ver o non si può sof
frir e di averlo inanti. 

Ecco dunque come o non è ve ro , che Salustio uscisse 
dalla g razia del signore, o se pur rimase solamente finto amico, 
odio non fn né azieta del princi pe cagione ch ' egl i vero amico 
lasciasse d i ssere. Onde pre e un granchio il nostro Tacito, 
che tal pen ò . For e no n lo arebbe preso, s'ei creduto a esse , 
che Sal ustio , non caduto dalla grazia per avversion d el genio 
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del si CYno re , ma ben si r imosso fosse s a to dal man ego-io de ' 
negozi per dife tto del l 'eta g ra \ e . Perché, in somma , che a tri 
perda vim nel! 'amicizia del suo pri ncipe e r itenga speciem, non 

uò en rar in capo a n iuno , a cui non sia dal capo il cervello 
USCI O . 

D irò ancora contro T acito, ch 'egl i non può di ting ue rsi tra 
sostanza e l' ap p renza, perocché ch i ha l apparenza anche 

h a la sostanza . Eccone la rova: il fa orito in tanto sti ma l' ami-
'zia del padrone, in quanto ne di vien pa ra ne degl i amici, 

perocché c iascuno cerca dalle c se il frutto , eh ' è per lui mi
g liore . Qui ndi non si cerca di e ere inalzato da l signore per 
r iguardo del ignare stes o, po ciaché , per quanto ei ti alzi 
r im arra i sempre d i lu i piu ba so, ma ben s i in riguardo agli 
a ltri pari tuo i, sopra de' qual i tal sollevamento vi ene a riporti. 
E perché ama per esempio il card inal. .. .. di e er amico del 
suo re? Sol che per rim ira r i a ' piedi upp ichevoli le teste piu 
superbe , per aver con un sol cenno il fato di nazioni in ti ere ; 
per g irar con un sol gu rdo le fortune , o r fo rtuna te or misere, 
d ' inn umerabil i; per ave r un gabinetto, il qu le s ia quel luog 
ove Ar h imede de iava porre il piede per voltar a suo talento 
sottosopra il mondo con mirabil facilita ? Or per ottener un 
s imil fi ne no n è neces aria d i essere , ma basta al cortigiano 
di parere a mico: dunq ue in ord ine a ciò ch'egli vuole l'appa
renza ste a intieramente g li fa sostanza . T estimonio ne fa un 
certo , il quale ch iesto dal suo princi pe : -Che \'arresti?- Cosa, 
ch e a voi nu lla costera , o signore ; cioè a dire , che qualor voi 

iete in pubbl ica asse mblea, su li occhi della corte tutta , pi ac
ciavi d i averm i al fianco e sol per un ottavo di ora pispigl iarmi 
nell 'o recchio , on em biante o affettu oso o se ri o , non a lcun de ' 
vo tri affari piu impo rtanti , eh' io non chi eggo tanto , ma piu 
li evi sogni , o se anche vi par trop po, sol ll lO le ii ìabro, e 
dell' art icolare i detti non ne sia nul la . - F ug li li berale il prin
ci pe d i un dono, di cui prodiga sarebbe stata anche l ' a vari zia. 
Quale effetto o prò tale ami he ole appare nza in tutti gli altr i 
cortigiani , che ciò vide ro od intesero da ch i ciò vide?- Fabio 
in tal di mestichezza col nostro pri11cipe ? - Su , ossequi a Fabio, 
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corteggi a Fabio, conviti a Fabio, statue gemme musiche pit
tur Iìabio. Fc bio, in cocchio od a c2.vallo m a e, a 
mano dritta di ciascuno, sberrettato o incen ato da per tutto, 

libero padrone di ogni casa, per non dire di ogni letto, sempre 
con le cale m flusso e in r flusso, per diluvio nulla men di 

donativi che di doni: onde, se ca o od arte appicca fuoco a 
sua magione, 

ardet adhuc, et iam accurrit qui m armora donet, 
con.ferat impensas, hic uuda et candida sig-ua, 
hic aliud praecLantm Eup1t1·anoris, et PoLycLeti, 
Phoecasianorum v etera OTnamenta deo1·um; 
!zie libros dabit, et .forulos, mediamque Hin er v am. 

{]uv., sat. III.) 

Tanto può una opinione, benché solament da un'estrinseca 
apparenza sia generata . Perciò un tale citaredo di una corda 
di liu to o cetera \Olea pregio ingordi . simo, quantunque fosse 
tutta logora, dicendo che la cetra di erone gia ne fu armata . 
Cosi par che il cortigiano, tosto che ha ventura di esser al
l 'orecchio del padrone, venga tutto prezioso da lla testa ai pied i. 
Né si dica: agevolm nte scoprirassi l finzione; ché si vago è 
l'uomo di menzogna, che anch e que lle che son di uo danno, 
o non conosc.e, o cono ciute, pure ad onta d i se stesso vuole 
adorare. Non si sente un c uore torre affatto la s ua pace da 
quel viso ch'egli idolatra? on sa forse, che quando anche 
tutta al minio e alla biacca non si riducesse sua bellezza, s i 
riduce però tutta ad un po' po' di pelle, che vi a tolta, rima r
rebbesi atto solo a innamorare i vermi n i con la schifezza? E 
pure niega fede a se mede. imo, e s 'ostina, imaginando , che 
anche infin nelle midolla all'osso tu tto sia belra, tutto leggia
dria . Tanto piu nel caso nostro, che in ambir la gmzia del 
pad rone son rivali i cortigiani tutti, onde avvie ne, che i favori, 
anche piu finti, fatti ad uno, sono ali 'altro da gelosa invidia 
per verissimi rappre~entati. Si che con indubita ta ritade chi 
ha la grazia del padrone in apparenza, può in sostanza a n
cora affermar di averla. 
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Ma se pure \'UO si l'amista del prencipe preg iar m ord ine 
all' is esso prencipe , ond'eo-l i co nvenga averne la sosta nza ve
ramente ; io dico, che in si fatto caso abbagliò T aci to avvi8ando, 
che quel cotal Cri p avesse in alcun tempo avuto vim, peroc~ 
c 1é favorito alcuno nella grazia del suo principe giam mai non 
g iunge a po;;seder piu che l'apparenza. 

Che as ·ioma filosofi co i è quello, che Natura mai non 
f ccia co a indarno , quando nel nostro animo ad un desiderio 
intenso della erna i unisce un' impossibile si grande a con
eguirl a, che altro infi no ad or del vero fu0rché non pot r 
aper i il ro eram nte, noi non sappiamo? Fa l ingannatrice 

ci· che co tumiamo noi co' bamboli, qualora invece di uomini 
upazze imitatrici di u mini lor doniamo. e l'intender no tro 

fc nno gl i accidenti , chi an tar può la conquista della ostanza? 
uei sensi, che gli danno il ci bo, quanto sono mai sleal i, 

mentre gli presentan rotto, e r ipiegato un remo dentro l'acqua, 
il quale è retto, e intiero, e dan no a credergl i per pell e di un 
fi gli uo lo qu !l di una fi era, e er accenti di uomo quelli di 
una iena frodolente, e ingannatrice? onde con ragione la filo
sofia ne l suo corteggio avea la erita, ma tutt quanta os ura, 
di colore cangiante, rabuffata, sempre mai fuggiasca, e ignuda 
pe r isdrucciol re gevolmente dalle prese di chi mai giu nge e 
a porle le ug na adosso; ma non men della Natura la Fortuna, 
ch' è il secondo polo sopra cui si aggira il mondo, fa he 
i suoi seguaci ne ' suoi doni, non pur m i ne cons guise n ciò, 
che cercano, ma spesso vi ritrovino con infelice inciam o ciò 
che a e ntano . L' avaro ce rca l'oro per desio di divenir po · 
·editore, e s i rimane il posseduto; quanto sembra ricco pi u alle 
ve ti , tanto è posto in po erta di cuore piu miserabile . L'am-

izioso cred d i inalzarsi a volo a pari del suo proprio fumo 
sopra ogni alt ro, e i timane per gii stcs i mezzi con la gola 
incatenata \'i le chia o di ue ' voti, ond'egli aspetta ro •ino i 
sollevam nLi: ha le membra impor porate, cenciosa l 'ani ma, lam
pega ia agli altrui occhi per d i fu ri, fu lmina se st sso nel di 
dentro con se medesimo. L'innamorato pensa di porlar i in 
casa con feli ci nozze un paradiso den tro bella donn a, lungamente 

P olitic1 e mvralisti del eiceuto . IS 
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seguitata: ma s'avvede poscia, aver condotto quel Plutone, 
brutto in veri ta , ma caro sol per e ::.ere orpe!!ato, co eu 
se mpre va l'insania, la mollezza, la contumelia, la fro e, il 

fa to, a far do vunque all ggia un crudele inferno. Co ·i on 
ottima ragione nel dolersi degli scherni, onde Natura e Sorte, 
sommamente avare di se stesse, non concedon fu orché qualche 
fallaci ima app renza all'intelletto e alle voglie de' s guaci loro, 
pos:iam far tenore alle be. temmie, che que ' pescatori scaglia n 
contro il mare. i quali nel tirar la rete, d al gran peso posti in 
isp ranza di alcun pesce titolato, trovan poscia di essersi sle
nati solamente per tirar sul lido un inutil sasso. 

Or crediamo noi, c he il principe, ved ndo la Natura e la 
r<ortuna cosi avare della realtéi de' doni loro, anch'egli, che 
superbo stima la sua umana grazia poco men che una celeste 
gloria, non s·a per volerne fare ad uom terr no gran carestia? 
!\h. eh' è solo un debole accidente lo splenct r col quale il sol 
degna di toccar il fango; non · so tanza. Consentir altrui la ~ u a 

amicLda porta seco di necessita l'Jmmetter altr i nel suo cuore; 
e i principi non hanno maggior arte del non lasciar mai co
noscere il loro cuore, né penetrarlo. 

Or potra mai dirsi, eh' ser possa amico chi non ama? 
potra dirsi che ami chi è diverso tanto dall'amore, sempr 
ignudo, nel coprir il proprio petto piu, che quegli che avrebbe 
arsa la camicia ogni qualunfJue volta avesse i suoi pensieri su
bodorato? C hi ama il fa per voglia di goder di un bene, di cui 
privo è egli, e n'è fornito l'oggetto amato: e cotal bene nel
l 'amore di amicizia è un bene one lo, il quale, conciosia che 
olamente sia il pregiabile, perciò parrebbe al principe vergogna 
ua il cerc~rlo in alt ri, quasi non ne fosse egli fornito in se 

medesimo bastevolmente: onde se pur cerca da altri qualche 
bene, solamente è di quel bene, che ha con sec la ragio n 
dell'utile, contraria a ll' am icizia, dalla qual ragione p o. i amo 
e ser mossi a ricercar di m dica erba, diligenti si, ma n n gìa 
amanti per accarezzarla, anz i per istritolarla, per pi tarla, spre
merla, ed estrarne il giovevole succo, gittar1te poscia il fraci 
dume al ciacco, come gia dicea Cori ca n l Pastor Fido. 
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E quando anche il cortigiano fosse amm esso dentro il cuore 
del suo padrone in ordine a' negozi, questo stesso fora <Yra n 
motivo a escluderlo in riguardo dell 'amicizia. Esser favori to e 
segret rio mal i convengono: sol per e~ ersi di te fidato prende 
a diffidare il principe di te: ti odia come suo tiranno , perché 
pa rg li che abbi in mano la sua liberta , ment r 'ei i ha posta 
la sua coscienza. Perciò Giuvenale, che il sapea beni simo, 
introduce il co rtigiano piu fa vorito con sembianza, nella qual e 
miser mag·naeque sedebat pallor amìcitiae . E questa è l 'amicizia ? 
che fa im pallidire? che fa tremare? -Oh, mi mira di buon 
occhio piu di qualunque altro. - Anche il cane fa lo stesso 
con la pernice: si moria di fame prima che staccarsi da a
gheggiarla. 

if a per grazia, come può mai darsi il corti giano a credere 
che gli s ia amico quel padrone, al quale egl i non è amico? Io 
non so con qual coerenza di discorso Seneca commendi da una 
parte l 'essersi lasciato di far legge su gli ing rati, per non ri
tro va r , che troppo è g rande il loro numero, e dall 'altra lodi 
al principe la poverta, perch' ella a quibus ameris ostendit. Per
ciocché se allora , com'ei dice, discedet quisquis non te, sed 
aliud sequebatltr, come non sara sventura grande quel successo 
che nel mezzo al la citta piu folta gran romito fara restartì ? Ora 
perché il principe e i cortigiani, come rel at ivi , hanno fra loro 
un simile riguardo, quind i avviene, che mentr'essi sotto spezie 
di servire alla sua g raz ia aspirano a predar la sua fortuna, 
cosi anch'egli, sotto spezie di far dono !or della sua grazia, lor 
va incatenando acciò accompagnino spontanei schiavi il fasto 
trionfai della sua fortuna. Essi sono come tante statue o tanti 
q uad ri , cosi in custodir immobili una porta od inchiodarsi a 
un muro, come in non aver fuorché la superficie di quel per
sonaggio adoratore che rappresentano. Egl i è come una di 
quelle calme, dove eadem !wra, dice eneca, ubi lztse1'e 1tavigia 
frangwzlur. T ra ttano essi all 'apparenza da fenice col corteggio 
idolatrante il principe, ma in verita il trattano da vile astore, 
che giammai del cuore degli uccelli non si nutrica: egli tratta 
loro come tanti miseri Apulei, posciaché presenta fiorì, che 
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nell'apparenza sembrano di quelle rose, onde cibati possan 
d'asmi ritornar uom·t i, ma on salvatic 1e rosaccie, gl ' ina
stmscono più c 1e non erano . Essi con os equiosi inchini, e con 
mentite altez?e, o con serenitadi cercan di abbagliarlo, o còrlo 
nelle gambe in gui a, eh 'egli cada loro nelle braccia opi ma 
spoglia; ed egli co n palpar di spalle o soavita d i ghigni e di 

occhi cerca di dar loro a ere er, che gli i n , fel!ci predatori 
nel sen caduti. Con fallaci balzi sono palla l'un d ll'altro in 
perpetuo giuoco . Fallendo docuerunt falli, dice Seneca. l1 non 
giunger a veder giammai la verita non è miseria men del corti
giano, che sia del principe. Quello la nasconde a q uesto, perciò 
che non osa; qu to a quello, però che non d g na di palesarla. 

Quel poeta o quel filosofo, perciò che il principe l'invita 
a assister sopra la sua mensa, for e piu a cacciar le mos he 
col ventaglio della barba, che il rincrescimento con le eructi
zion i, a vi a, che il ùignore tenga in pregio e assapori il suo 
val re; ma non a, che se quel ricco di Luciano mettea tudio 
grande ne' calzari, benché a v ssc i piè di legno, pari mente il 
principe, quantunque inarchi il ciglio nell'udir degli entimemi, 
ha però molte piu lettere nelle monete intorno il capo il uo 
ritratto, eh 'egl i nel capo. :\fa che, noi ste si c'ingan niamo vo
I n ti eri , perciocché crediamo ciò che vorremmo. Jlliramur pa-
1~ietes tenui marmore obducto , cum sciamus quale sit quod ab
sconditw-, oculis uostris imponinms. Conosciam chiarissimo, c 1c 
quelle dimostrazioni, che fa il principe tutto benigno, sono un 
bel bell etto: e pur vogliamo cr der vivo sangue il cinabro fal so, 
imili a chi, guasto di una meretrice, con la spugna delle dol

citudini prova congionto il fier rasoio, che lo scortica e lo 
spolpa e giunge fino a disossa rlo, e a dispetto nondimeno de' 
suoi strazi, in cr dersi riamato s'incaponisce. E certo buon mi 
tengo di tal paragone quando m i sov\ ien, che pre so il face
tissimo Luciano i gran signori fanno co' seguaci loro ciò che 
fnn le scaltre cortigiane co' loro idolatri. - E che fanno elleno ? 
-dice costui. Sempre di speranza gli nutricano, non mai di 
frutto, acciocché né il po~sesso intìero con la sazieta, né l 'as
soluta negativa con la disperazione spengan l'affetto. I prin-
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cipi son le iridi del mon o, tra perché, tirando a sé le luci tutte 
d e morta li, paion ·eramente figli della maraviglia, e perché la 
lor grandezza è un cotal mezzo, il quale sembra posto a col
legar le eteree cose con le terrene : on ùe in quella cru isa, che 
dall'iride i vagheggiatori solo di color bugiar i sono pasciuti, 
il cortigiano parimente vien dal principe ricompensato sol ùi 
apparenza. Cosi l'ammirabile Ariosto fa da schifo nano offrire al 
buon dottore quel bellissimo palagio, tu tto finto paradiso a fo rza 

sol i vero infern o, acciò di sottoporsi ad un bruttis imo pa tire 
egli non rifiuti. Pre ta pur tu unque, o fa orito mal condotto, 

f< ùe a quell'affetto, che ti mostra il tuo padrone sol er sot
toporti ad ignobil soma: egli è appunto come rosa, che, p r 
tec: timoni o di Plutarco, è tutta fredda, bench é rappresenti alla 
sembianza non so che di fuoco, mercé il debol suo calore, che 
cacciato dalla naturale sua freddezza , n Ila uperficie delle foglie 
fug e a nuotare. Ti avvedrai ben tosto eh egli di te si aie, 
non s i come amico, ma si come mercatante, confermando il 
bel pensier di quell'Oronte, che alle dita assomigliava i regi 
amici, con le quali or mille or uno suoi computarsi. Guarda 
or tu, s'egli è segnale di amicizia l'es ·er peo-gio di ogni il 
buffone in modo tal balzato, che or i numerosa quantitade 
t' ingrandisca, or tutto a un tratto un repentino scemamento 
quasi quasi ti faccia un zero . E se quelle fervide svisceratezze 
ti s i danno a creder nel principio della tua privanza per fedeli 
prove di una g razia posseduta sinceramente, applica al tuo caso 
quel che dice Seneca a quei crapuloni, che si lasciano abbagliar 
nel giudicar de' cibi dalla lor vaga apparenza quando vengono 
al principio in tavola . Non gli contemplar quando fumanti com
pariscono alla mensa . E x itum specta. Co i ancora: vuoi conoscer 
d i C]u~l tempra sia !a gr:1zia, che si '.ÌV:l ti comparte il pri n · 
cipe? on la giudicar da ciò che ti rassembra adesso sul co
minciare. Exitum specta. Che dirai quando con scerai, ch' ella 
è come un de ' giorni indiani, che sol nell'aurora sono fen idi, 
non nel meriggio? Ti fia forza il confessare, che se falso è un 
a petito, che si av enta ingordamente al cibo, ma tantosto a' 
due bocconi sviene, falso ancor sia quel! 'a ffe tto, che, con un 
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·iot nto non dur ·o! cal do , s r •e solo a brustolir, ~on a 
stagionare. Ti ver ranno quei bei fiori, i quali nascon nel Mar 
rosso su lla su perficie all'onde senza ave r radice, e servon solo 
a ritardar il prospero viaggio de' passaggie ri: e ti parran ri
tratto degli aff tti del tuo principe , che, vagamente coloriti, 
so no in tutto privi di fermezza, e sol ti s'attraversano a im
pedi rti il ritrovar il porto di una cara tranquillita; se piu tosto 
ne l vederti in brieve tempo trapassato dalle am abi li dirne ti
chezze alla sperienza de ' r igor p iu ferrei, non ti so verranno 
gli amoretti di Filostrato, de' quali mentre due tanno scher
zando col lanciar i quinci e quindi amich e poma , to to gli altri 
due rabbiosamente scagl iansi all'incontro fiere saette . Ed a Ilo r 
conchiuderai, non esser amicizia , ma apparenza di amicizia , 
dove non è fermo fond amento, né trovarsi fermo fondamen to 
dove agevolissima sia la caduta. Qui cecidit stabili non er at 
ille gradu . 

E per verita, se la fi losofia c'insegna, che le sostanziali tra
mutazioni sempre inanti mandansi i dovuti alteramenti, quando 
per contrario un crudelissimo tracollo mostreracc i l 'in felice cor
tigiano esser rimasto nudo de lla grazia del padrone tutto a un 
colpo, converrà pur dire, ch'ei non la sostanza, ma alcun 'ap
parenza accidentale, atta a svanire senza disposizione alcuna 
precedente, ne possedesse. Or, [per mo tra r] che ciò d i tutti av
venga , basterebbe il dimostra r che di coloro, i quali più parean 
sedersi stabilmente in cima al cuore del padrone, e men sogg tti 
a giu cade rne , sia succeduto. Ma il parlare di Presaspe, cortigiano 
favorito di Cambi e, lche] sol da lui ripre,:;o del l'a\er bevuto 
troppo vino, gli mostrò non esser ebro col piantar una aetla 
nel bel mezzo [delJ cuor del suo fi gliuolo, a cui se volle poter 
fare l 'esequ ie co l rimanE'r vi vo, gli conven ne anche lodar il 
colpo, e dir che Apollo si aggiustatamente non sapea tocca re 
il segno; di rpago, che ammesso al segnalato onore di sedere 
col re a men~a. spense la sua fa me con le carni de' figliuoli 
propri , le cui teste, quasi per confetti fattigli dal barbaro si
g nore in ultimo recar davan ti , e interrogato, come gli sapesse 
buono, g li convenne anche aver voce per ri3pondere, che ap-
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presso il re g ioconda si era ogni cena; di Pizio, che chiedend 
a er e la acanza dalla guerra per un so l figliuo l d i cinque 
che ne a eva, dopo aver per ordine del Re quel scel to, che 
p iu gli piaceva , il vide in due parti to, e per le miserabili me
t di, appese da ambe part i del cammino , pa~sa r lo e ercito; 
di un A mano, dal seder e quasi che giacer sul letto del Re 
s tesso, subito saltato sopra infame forca ; di uno sfortunato Clito, 
quasi padre ven rato da Alessandro, poi trafi tto in un momento 
da li stesso con mortai lanciata; di un fam oso Belisario , di 
spensante testé pa me, tirator degli occhi s tupefatti d i tutto il 

ondo, adesso privo de' suoi propri, accattante un tozzo: il 
f vella r di qu esti dico, e di trecento al tri tali , per lievi sime 
cagioni fulmin ati da piti fieri strali regi, fòra un abu ar le vo
tre orecchi ; qu indi a un sol Seiano, in cui 'adunan quante 
ircostanze possan dar rilievo alla veracita della mia o pinione, 

ristringerommi. D irò molto in poco. Consumò sopra di lu i tutte 
le stelle pi u efficacemente favorevoli l' intiero ci elo. Il brama r 

i farsi imperatore fu necess itade in lui, non el ezione, conciosia 
che non si permettendo starsi ozioso al desiderio umano, trat
tone l 'impero, nulla a lui mancava in questo mondo. Trionfa
vano gli antichi duci in Roma due o tre volte alla lor vita: 
gli in Roma trionfava ogni di di Roma, che per il giogo di 

Seiano s'era tutta unita in quel sol collo , che Caligo la le de
sia ·a per la sua scure; onde benissimo quei disse: Seianum in 
cer ices nostra non imponi) sed ascendere . Il giurar per lo suo 

ome era un g iurar per Giove : i piti sacrosanti asili eran le sue 
tatue, ad una delle quali ve nia dato per ufficio di calcar le 
eneri del g ran Pompeo. In somma, concio ia che il trono non 
apisse du e regna nt i, cioè a dir l'im peratore e lui , quegl i che 

ritirassi in Capri, e cedé all'altro il luogo, non fu Seiano . Sem
br a egli questi be n alzato ed internato e rassncl::tto e im·i ·ce 
rato nel midollo della grazia del suo padrone? Chi averia cre
duto poter m i trovarsi ariete , fu lmi ne, o bombarda, o terremoto, 
he osasse scuoterlo? Piu tosto si saria aspettato , che cadesvero 

dag li epicicli loro le pianete, che di Encelado alle scosse 1 n
gibello, od Etna, si ro e ciasse, che al soffi ar d i un zeffiretto 
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i frassini de l bosco ercinio si svel lessero dali radice, che al 
h iar , non che al fiottar del! 'onde, gli schiavoni scog li si sfra
cellasse ro. E pure, qtto die illum senatus dedttxerat populus in 
frusta di'lJisz"t, in quem quidquid cougeri poterai dii l!ominesque 
contulcrant, ex eo nihil superfuit, quod cantifex lraJzeret . Que
gli, il quale a suo tal ento dispensava a' popoli le buone, o ree 
fortune loro, vide dispensate pe r le mani degli stessi le proprie 
carni; quegl i ch'era diven uto gra nde in guisa, che al mona rca 
ste ·so con la sua grandissima ombra togl iea la luce, sol fu ggi 
l'infamia di essere da un boia stra ci nato pe rché prima fu da 
ce nto mila boi lacerato, sol fuggi lo strazio di essere inghiot· 
tito da cani e lupi, perché l'aria e 'l vento col disfarlo in atomi 
i anticiparono. Quegl i, le cui scale poco men . alivan i che 

ginocchioni, misurò, precipitato, le Gemonie col capo inanti. 
Le sue statue d iventarono paiuoli , caldaie, e peggio . I suot 
fi g liL oli, che se non avean di sol i e lune il nome, come qu e i 
di Antonio e di Cleopatra , avean però da ognu no ti toli tutti 
spiranti Altezza, Maesta, Serenitade, e Luce furo no strozzati 
àal carnefice ; e la misera figliu ola, in eta non ancor atta ~l 

matrimonio, prima che provar il laccio de l manigoldo, provò 
lo -tup ro. 

Oh Seiano, oh Seia no: e per quai mezzi da si g rande a l
tezza a si g rande abisso? Forse precederon c rte sospensioni 
delle solite dimestichezze fra Tiberio e te: g rav ita se\era d i 
maniere, guatatura non ridente, porte non piu fa cili, qua l per 
l 'addietro? uccecleron poscia a poco a poco le adorazioni delle 
turbe sminuite, gli applausi de ' teatri divenuti fiochi, le statue 
trapa sate senza inchini o sberrettamenti, le anticamere sfornite 
di corti gia ni, le scale piu non ondeggianti pe ' folt issimi mara i 
cii chi andava e di chi veniva, fino ad arriva r pia n piano a 
segno di fuggir come appestata, non che il tuo contatto, ma 
la vis ta? Furon queste le disposiz ioni acci entali, che, se ve
ramente possedevi la sostanza nel l 'amor del tuo padrone, e ra n 
pur troppo necessarie per i pogliartene? h no: in un di me
desimo al capestro dal diadema, dagli adoratori al manigoldo, 
dalle Yittime sagrificate al .·agrifìcarti come vi tt ima, dal mo lti 
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plicarti in mille statue al niente . In un giorno stesso, m un'ora 
tes a. Dir di te si lJUOte ciò che disse tazio di citta sforzata 
er as alto, quan o in es a sbocca il fier torrente degli assa

litori: nec urbem invenias, vix signa audita . Ben te lo averebbe 
alcun filosofo od a trologo potuto pre agir quel giorno, che Ti
berio alla presenza del pontefice e del popolo romano, nella 
morte di unico fi gliuolo, da esso generato, da esso adotta to, 
col cada ero ancor caldo a ant i gli occhi, per dir cosi, senza 
gittar laurima, mentre le turbe ne facean torrenti, con intier 

oce e fermo iso, nel lodar l 'estinto meglio a sai che padre 
appari oratore. Experiendum se dedit Seiano ad latus slartti quam 
patienter posset suos perdere. Ben a resti ali or potuto accorgerti, 
che i principi non anno amare, e solo ottoponaonsi ad affe tti , 
da cui d i esser sopraposti panno sperare. Non sa amare il fa
vorito chi il figliuolo né men sa amare . Né sa amare il figlio 
chi nella morte va cattando tito li, ambizioso nella costanza. 

Svegliatevi, sgannatevi, o piu favoriti cortigian i, che cre
d ete di essere nel firmamento della grazia principesca stelle 
ben fisse . 

Dulcis ine:rperiis cultura potentis amici, 
e:rpertus metuit,-

perché? perché, dice Giu enale: 

Quis timet, aut iimuit gelida Pr·aeneste r·uincun .e 
l os ur bem colirrms tenui tibicine fultam 
magna parte sui. 

Fra piccoli è sicura e tabile amicizia, ma quella de' grandi 
attiensi a cosi debol filo, che non puoi tirar si dolcemente, che 
non si rompa. PoteJttior arnicus os non in amicitia, sed in ap
paratu lzabet. Oh, bene. In apparatu: cioè a dir fi g ura di ta 
pezza rie, solo fa tte per i stare appese ad un'anticamera . Ed a p
punto ho gia osservato, che per mantener tali figure intatte 
contro le tignuole fregansi soavemente con mazzuol i di as en 
zio; ond' io ritraggo quanto siano veramente amari que' soavi 
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palpamenti , che fa il prencipe al suo favor ito, si eh 'ei va tirando 
inanti tanto, che lui ingratus superiorum cultus voùmtaria ser
vitute consumit . Maggiormente, che da li 'assenzio viene a trar 
lo stomaco g ran robustezza, ben è forza, che tal cibo pasca il 
cortig iano, il quale, sia pur favorito quanto ci vuole, pur si 
vede che convengli digerir bocconi propri da struzzo. I nter
venerant quidam amici, propter quos maior .fumus fieret, lessi 
gia in Seneca, mostrante con cotali detti aver pe r la venuta 
de ' nuovi ospiti accresciuto robba al focolaio da stagionare . Ma 
io, acconciando si bel testo sul mio dosso, dico che cotal i son 
g li am ici de' gran principi. Servon solamente, acciocché il fumo 
del padrone am bi zioso con gli ossequi lor maggior divenga . 
Essi fan miracoli (virtù forse della pazienza loro , che g li fa 
santi ): san nel prencipe ri svegliar fumo, senza svegliar fuoco, 
poiché son cagiOne della sua superbia, non del suo amore. 
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v 

DISCORSO DECIMO 

ARGO:\>IENTO . 

Fine anni Poppaeus abinus concessit ita, m odicus originis, p rinci
pum amicitia consulalum ac triumphale decus adeptus; mazimisque 
provinciis per quatuo1' et vigiuti anuos impositus, 1milam ob ezimia m 

artem, sed qz,od par negohis, neque supra erat. (Amzalium, lib r I ). 

Ila madre di pollonio tianeo, mentre era gravida di lui, 
comparve in sogno Proteo , e cosi le disse: - Me medesimo 
tu , o donna, partorirai: cioè a dire, in quella guisa ch 'io far 
po so tutto ciò eh' io og lio, perciocché ogni cosa e fiera ed 
uomo ed acqua e pietra e fuoco posso farmi, cosi ancora sia 
che da te nasca un uomo , il quale col sapersi confrontar con 
tu tti i luoghi e tempi e affari e geni, essendo al tutto egua le , 
avni l 'arbitrio in mano pur d ' ogni cosa.- Or, per avverar il 
vaticinio, quale fu egli? Fu Apollino un di que' saggi, sopra 
cui l'antichitade piu che sopra qualunque altro, inarcò le cig lia . 
Mischiò insieme pratica e speculativa con i nobil tempra, che 
d ivennero fo mento, non impedimento l'una dell 'altra. Scorse 
il mondo al pari di Aie sandro, ma non pago, come que
sti , di girarne sol la superficie e porlosi sotto le piante, con 
perfezione d i conoscimento penetrollo nel midollo, e messo
losi in capo, quindi trasse l' a rte di esser nuovo Proteo con 
ess r tutto. 

E cotale abilitade oseni Tacito cacciarla da quel! 'arti, che 
del t itolo di egregie ed eccellenti vanno superbe ? nulla ex imia 
m"!e sed quod par negotiis, nec supra erat .P E qual mai fu 
l' arte si miracolosa che poté con essa un gran profeta toglier 
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sue ragioni a morte, fuor che il combaciars i tutto a parte a 
parte col fanciull che giacea spt:t to? Ed cnde ha l'occhi o 
l'e e r gelllma delle nostre membra, e l'esser non men mondo 
piccolo dell'uomo, che sia l' uom del mondo, fuorché d l a per 
la sua pupilla, niun colore avendo, adattar i a tutti, e con 
un punto nero egualm nte pareggiarsi alla circonferenza di gran 
cielo e di stretto anello? Qui ndi i concetti e le parole nostre 
allo r8 solamente sono meritevoli del piu bel nome che abbe l
lisca Iddio medes imo, ch'è l' sser vere, quando sono queste 
a quelli e quell i a' concepiti oggetti con proporzionata paritade 
corrispondenti. Ed onde ha l'intelletto umano il tito! quasi di 
divino, fu orché dal poter egli omnia fieri, ad ogni cosa pareg
giandosi, giusta il filosofo? 

Vediam, s ignori, e vi ago-rada, l'arnmirabil pr gio di que
s t' arte , prima dalla malagevolezza, per cui ella solamente dal
l'uom saggio come somma de' suoi vanti vien po eduta, poi 
da la felici t' e miseria umana, che al possesso o privazion 
di essa suole seguire .• ecessario si è a quest'arte il malage
volis imo conoscimento di se medesimo. Perciocché chi pari 
mai può esser ad una faccenda, s'egli non misura prima, e poi 
raffronta ad essa le forze sue? Ante omnia necesse est e ipsum 
aestimare, dice Seneca, quia .fere plus nobis videmur posse quam 
possumus. 

onnio panopolitano, conciosia che si sentisse bul icar in 
capo un iperbolico cervellonaccio, che nel cavo della luna fa r 
potea da capitan Cardone, mi urand o il proprio suo tal e nto , 
a che apJ ig lios i? A cantar di Bacco, cioè a dir di un Dio 
che, quando prende a far le sue prodezze in capo a un uomo , 
fa un pallon del mondo stesso per trastullarsi. Ma poi che avrù 
l'uomo conosciuto se medesimo, non è perciò eh 'ei facilment' 
riu. cir debba a \'arie cose proporzionato. La atura, come sia 
determinata ad wumz, per lo piu non dona ali 'uomo abilita p r 
piu di un mestiere, anzi a ben guidarne un solo d'ordinari 
piu per·one fan di bisogno. In ordine allo ste. so fine l'uno è 

provveduto solamente di fecondo ingegno per trovare i mezzi, 
e l'altro, che d' inv~.:nzion mancando , nella scelta è fortunato, 
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ha però d uopo poscia di piti a ti o, e piti vivace, che me ta 
in opra; ciò acca endo nell e azioni uma ne, che gl i egizi co. tu
ma\ ano ne fabricar le s ta ue, mentre ad un artefice de l capo , 
all'altro della mano, del bu to al l'altro da\ an cura, commet
tendo po eia que' distinti pezzi con aggiu tatissima corrispon
denza. Fa tto sa, che ad es er pari alle fa ccende, oltre le forze, 
deesi aver anche riguardo del decoro, conciosia che molte olte 
ia po sente di far l'uomo ciò ch'ei far non de e . 

Cosi il can magnanim dal re dell'Albania donato ad Ales-
andro il grande, come che atto i senti e troppo bene a ìncer 

gli or i e i cinghiali, non per tanto disprezzandoli, come alla 
dìgnita del suo coraggio non proporzionati, riserbò solo al lione 
e al liofante l ' arriccia r de' vell i , ii tonar latrando, lo scagliarsi 
e azzannare e con lotta incere. Dono veramente deo-no di 
quell'Alessand ro , il quale anch'egli solamente quando vide tor
reggiarsi i nanti sopra un elefante il gigantesc e regio Poro, 
disse: - Tandem jJar allimo 1neo pericutum ~ideo . Cztm bestiis 

simut, el cum cgregiis r iris res est . -Che dir m noi per on 
trario di quel Domiziano, che non pescator di regni, come 
Policrate, ma di mosche cacciatore, merita\ a di esser, qual 
canina mosca, via cacciato appunto dall'impero, mentre, pur 
qual mo ca, nella tavola del mon o porsi sul occon piu pre
zioso , che fu Roma, g li era riuscito? Che direm di quel a 
g rinza e iscanfarda e fetida vecchiaccia, contro cui si tomaca 
il satirico, poich 'ella, niun rigua rdo a\ endo alle montao-ne 
delle spalle e alle concave e arate del le gote, usurpava amo · 
reggiando quel o~ xo.( 'ljlux.~. ( •ita e anima, vuoi dire), olo 
a giovanetti e teneri amator conces o, qu a or voglion ren der 
le amorose gioie piu spirito e? Che diremo di quel duca man
tovano, il quale, intento a misurare i piedi e accordar le voci 
quando si doveano por le schiere in ordinanza, componea so
netti e g li metteva in musica, nel tempo stesso che i nem ici, 
acciò anche musico preg iato e ottimo po ta in esser povero 
ap parisse, stavangli occupando il Monferrato, e poi, le chiavi 
dello stato per sé tol te, a lu i lascia an quelle della mu sica, e 
le lor vittorie festeggiavan con le leggiadrissime canzoni ch'ei 
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compon va? Certamente niun di questi è da chiamare eguale 
a ciò eh 'essi faceano, mentre non doveano farlo, benché sa

pessero. 
Oh, tu stringi in troppo brieve numero di a ffari il saggio, 

se tu vuoi, che ne' ne<Yozi egli non pure abbia ri guardo alle 

sue forze ma ezia ndio al suo grado. Dove per contrario dee 
poter in lu i ciascuno ritrovar, non fai amente , come in palagio 
del!' incantatore Atlante dall'Ariosto finto, ma veracemente ciò 
ch'egl i bra ma . Omnibu omnia factus sum, diceva san Paolo, 
vera norma della vera sa pienza: con miglior ragione assai, che 
n on diceva Ovidio: Formasque aple fingetttr in onmes. 

ì\é ciò alla maniera solamente de' sofìsti, che mostrando 
di esser pari a tutto, come Gorgia allo r che nel teatro disse: 
-Proponi/e quicquid Libuerit, - al tro non han poi del pe rso
naggio, che ve tir pretendon, fuori che la scorza, ma cosi fon
da tamente, che derivin le operazioni diver~issime, ch'egli pro 
duce a pro de' propri o a ltrui vari bisogni, da principio inte rno; 
in quella guisa, che da un solo sasso della Tracia scaturiscono 
trentotto fonti, parte caldi patte freddi, e perciò adattati a to
machi e a s te di tutte guise, simbolo per ce1 to dell 'uom saggio, 
vivacis imo s pra di ogni altro. Or non nieg o io, che convenga 
al saggio di esser tu tto a tutti, ma che ciò sia contro il suo 
decoro, questo si niego. L'uom vol<Yare, perciocché né sa far 
pari se medesimo alle co c, né le co e a sé, sol dee por mano 
a quelle, che atura, o ver Fortuna, adattò al suo g rado: al 
l ' incontro il . aggio tenga pu r in mano od oro o argento o 
creta o bronzo, di og ni cosa Fidia nobilissimo sapra far Giovi. 
Omnis Aris!ij>pum decuil color . i d isd ice a principe obbligato 
a scettri il trattar lire e formar c::tnti, se in Neron ciò miri , 
che l 'adopera come giullare; ma non si disdice in lessandro, 
che a cantar d'Achille, e quindi a trarne piu coraggio he 
dagli oricalchi il suo Bucefalo, sol se ne vale. Qui mirava quei 
che di sse, senno non minor richi eder i nell'ordi nanza di un 
convito che di uno esercito, qua i stromenti e campo da mo
strarsi generale esperto pos ano essere non meno i piatti e i 
bicchieri che g li scudi e l 'aste, o ver la mensa che la cam-
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pagna . Porgerai alla virtu del sagg io teatro angusto ? Anche 
in pochi pa mi un Polifemo ei apra dipingere. Cercherai con 
le ricchezze incer del s uo animo la moderazione ? Argento 
utetur tanquam fieli ilms. Premerai con poverta del suo cuor 
l'al tezza ? Ficti!ibus utetur tanquam argento. Gli darai ilmente 
a custodi re, come a quel di Luciano, le cagnoli ne? La vilta 
t rra al mestiere , come to lta al carcere da Socrate fu l igno 
mmta. 

E ciò onde ommamente appare , quanto cosi nobile arte 
g iovi a fa r beato , si è che il saggio, solamente suo po s di
tore , per suo mezzo ope ra questa si utile, ma poco meno che 
impossibil maraviglia del sapersi con enir con cose tanto dif
ferenti , cosi agevolmente, ch' egli è come il pesce stella, il 
quale suoi render mo lli le piu dure cose, sol ch'ei le tocchi. 

ull n. è tanto in uperabile al la forza , che non possa restar vinto 
dalla destrezza . Que' smi uratissimi elefanti, che agl i arieti de 
lo stesso Pirro pol iorceti co starebbon saldi piu che del guar · 
dingo Acri io la ferrata torre, annodati dalle spi re dei pieghe
voli ser penti vanno per terra. E quel fiume, che se tu l'affront i 
in un so l letto , scuote alteramente il giogo de' piu forti ponti, 
e inO'hiotti rebbe a un sol sorso un'oste intiera, benché fatta 
tutta d' ippomedonti, scematagli da Ciro la possanza col mol 
tiplicarli i rami, fatto si rimira scherzo e scherno a' piedi delle 
donzelle. Tutto s ta l'aver non meno l'animo pieghevole, che 
s'abbiano ammirabilmente i taprobani le ossa, in r itrovar la 
vena nello affar che si maneggia, come chi trovatala in un 
a so il frange , benché sia duris imo, col nudo pugno. Le pit

ture vogliono essere riguardate alla propria luce, le faccende 
vogliono es ere prese nel proprio verso. Il quadro di Passone, 
se il voltavi per un capo ti rappre en tava un bel cavallo vol 
tolantesi per terra nella polve con le gambe all'aria, se per 
l'altro, un corridor ne' giuochi olimpici volante per la meta, 
e coronato dalla poh e ch'ei facea sorgere con le sue piante. 

1a q ual Gi ove omerico giammai con occh io si sagace e de
stro rig uardava ora alla Tracia e or a' Misi, come il saggio 
tutto a un tempo, a conseguire la sudetta agevolezza , mira le 
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occasioni , le per one, i luoghi, e tutte le altre circo tanze nel 
l' operare? Se gli affari, ch' egl i ha per le mani, sono vari , e i 
per adattarsi ad essi ha tutti q ue' colori, onde la volpe si pre
giava di aver l 'an imo fregiato qua ndo il pardo facea pompa 
innanzi ad e sa delle macchie dell a sua pelle . 

Le ceraste hanno il color di q uell'arena, so pra cui serpeg
g iano, onde contro !or piaghe non è riparo. Il saggio col con
fa rsi al luogo dov'ei si trova, tocca sempre il segno dove ha 
la mira. Né è pericol mai, ch'egli si lasci u cir di bocca, come 
scioccamente acciutel lo disse Isocrate , tro va ndosi a un ban 
chetto, e intento a romper il sil en zio: - Le co e, dove io 
vaglio, non son qu i proporzionate, e in qu elle che qui son 
proporzionate, nul la vagl' io; - perch ' il sa<Ygio è nuova e in· 
.,eg nosa iena, che sa esser ora femina ed or ma~chio, n ell' usar 
ora la fortezza ora la piacevolezza secondo i luoghi. 

Ma oltre ogni al tra cosa , a conseg uir cosi grande a rte egli 
ha ri rruardo alla qualitei de l tempo e delle persone . Q uanto a 
q ueste egli non cede punto agli am L to ri , che pe r testi monio 
di Plutarco fanno a tutti i g iovani adattare un titolo propor
zionato, nominando il pall ido mela to, virile il negro , il ca ndido 
fig liuol de'dèi. Cosi anch'egli co' millantatori cantera di Orlando, 
mette ra Aristotele o Platone in catedra tra le tterati , con g li 
amanti avrei il Petrarca, e il Ramu io co' marinari. Se <Y]i si ri
belleranno i servi , avrei flage lli e scuriade per domarl i, piu che 
brande od a te, non men de ' sciti. Se contradireingl i i regi, 
vi nceralli nella lite, senza aver bisogno po i di via fu grri rsi come 
il segretario di quel re di Spagna : perciocché sapra nel con
tradir valersi di maniem al pari am abile di quella di FaYori no, 
a cui Filostrato quasi a miracolo att ribui sce il saper lui con-
ender con l'i mperatore e vi ncerlo , senza perciò far perdita 
ell a sua rrraz ia. 1 on incontrerei giamai la nota data da Luciano 

a quel filosofa tro, che in convito nu ziale alla p resenza degli 
posi biasimava il prender moglie o commendava l 'accomu

narla , e da Tacito a quell alt ro sputasenno, che n gl i sq uadroni, 
gia schierati a fronte, gia · ubriach i da l desio del sa ngue, pre
tendea con lezioni di mora! filosofia spia nar le tumide procelle 
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dell'irascibile . 1a per ispianarsi la conquista, tanto nobil quanto 
malagevole, dell'es er par negotiis, l osservazion de' tempi a
pra tutto gli fa profitto : pregio che, si rome sopra og-ni alt ro, 
che il facesse dio della destrezza, era vantato da l\Iercurio con 
la lira di tre corde, le stagioni tre dell'anno simboleggianti, 
cosi ancora piu di ogni al tro facea meritare il titolo di dèi a' 
re di Per ·ia, che col far la primavera in Susa, il verna in Ba· 
bilonia, la tate in Media, d i saper accomodarsi e o ser ar i 
tempi significavano. Sa ben egli , come che non abbia quelle 
ette anella, che segnate col vo abolo di sette stelle Apollonia 

in dito varia asi, econdo eh 'era eia eu n di e si anelli con 
eia cun de' giorni della settimana caratterizzato (dono fattogli 
da l re Iarca): sa ben egl i, dico, r icono cer di ogni t mpo e 
di ogni congiontura l 'ascendente predominante. Onde se Tetide 
ameni d 'indurre Ach ille a vestir gonna, meg lio egli di ogni 
altro la consigliera a tentar l'impresa, non quando il feroce 
g iovinetto ancor si gira in mente la spelonca e i iri li ammae
stramen ti di Chirone e le inum ne fi ere de' boschi Tessali, ma 
quand , fittaglisi gia nel cuore la sembianza dilicata de ll bell a 
Deidamia, conosce altro partito, ad ottenere di esser uom con 
essa, non trovarsi piu adattato che l' esser donna; posciaché, se 
prima, qual cavallo che, per lungo tempo avezzo a libero di
letto di campagne e boschi, degna sottometter al signori! m or ·o 
l' lta cer ice, lui ancora inesorabil rende 

genitorque roganti, 
1tuf1·iforque ùtgens, t't cruda exordia maguae 
indolis: 

combattuto per contrario dalla madre quando gia l'amata il vince, 

mu!cetu1·, laetusque r ube!, visusque superbos 
obliquat, vestesque ma1tu lt;viore refellit. 

Credi tu, che s'ei di notte avra da nda r furtivo tra nemici a 
luna piena, qual Eurialo vestini armatu ra lucida e tersa ? Cr di 
tu , che ritrovandosi col principe, cum venari volet il/e, poemata 

PoHtici e moralisti del Seicento. 16 
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jh7.lll(ef?- T 011 cortamenle, perciocché egl i ha appreso da destr i s~ 

1u1a pr ·ùenz::-., che e P-'=11· Rtural filo. ofia dal tempo si mi-
sura la pre:tezza o la tardanza delle cose, il medesimo la !or 

av,·ersita e prospe ita misura nella morale; onde, tutto che la 

p )esi a sia per se ~ tessa co ·a cosi dolce, che l1a piu di una 

volta poste le api sulle bocche de' poeti, non per tanto, usata 

fuor di tem JO, è cosi amara, che Giuve n le dopo aver esaggc

rato una compiuta lliaùe di miserie, n o n sep pe a tanti ma li 

imporre per epilogo, che i n rieve giro racchiude•· e il valor 

ì1 tutti, altro che recitantes Augusto mense poi:las. Ne lle Vile 
de ' Soji ti, da Filo rato l~g-giadramente scritte, A lessandro, un 

eli ssi, intro ciu 'e in una declamazione un tale, il quale vedendo 

elle gli sciti, do!JO che, lasciata la primiera u ~anza d ell'a,·er per 

patria il mondo, s'erano in citta fermati, anch'es i s'a nmalavan 

tu tti, tra moldssime ragioni, onde si studia riconùurli a l co ' tu me 

antico ella vagabonda ita, questa dice l ro: - Concreto / siro 
ad meridirm tendebam, soiulo autem ad seplent' ionem Pt-rgebmn 
incotu.mi corpore, et non prout mmc ajfecto. Quid cnim grave 
paterdur homo, qui l10ras sequitur'?- Io, tirando ciò econdo 

il mio propo ~ ito, di rò altresi: e che ù i gra\'C, di difficile, o di 

di astroso può avvenir acl uom o, che seg uir sa l'ore, cioè a 
dir che sa servir a' temp i? Servitu con cui tu lor comandi, 

niente men che si facessero i bracmani a ' que' lue dog li, l'uno 

m é accogliente i venti, 1' altro le piogge, ùe' quali giusta che 

volea110 le g iorna te torbide o serene, ape an vale si : onde i n 
quella guisa, che P utarco assom igliò alla tramontana il J usin

gb iero , che in q ualunque parte, o ia levante od occidente od 

au tro ·ugli cior la vela , sempre soffia a tuo favore, cosi an 

cora per qual ·ia che il saggio par llt:,golùs am i ùi guidarl i , 

egli si ·a render ogni vent() tramontana, cioè a dir s pren

ùer lo in maniera, c he lo ha propizio. Dicono i distillatori, non 

trovqrsi cosa si arida o sciapita, che per via d1 fuoco non si 

possa estra rne ed olio è ~ai e ed acqua. D1rò a nch'io, non ri

tro,·ar i co ·i rea faccenda, che col pre nderla pe 'l verso, ri

guardando alle persone, a' luoghi, a ' temJJi, l'uorn accor buo na 

in qualche modo ed uti le non se la faccia . Eumelo elèo nei 
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giuochi delfici armonia piu dolce assai trar seppe da una cetra 
logora di leo-no vtle, che E vangelo da una tutta d'oro, tutta 
di gemme. - uai a noi, posc·aché erse è tanto che fan yelo 
al sol le sue saette, - dice il Trachinio; - Buon per noi, che 
all'ombra combatteremo,- risponde Dienece. Ecco un uomo, 
che da nembi grarid i d i morte sa cavar stromenti di amenita. 
Spino-e Faraon delu o dietro i fuggitivi ebrei gli egiziani armati 
per farne s trage. Ecco di quelle armi te se. che porta ano le 
loro offes , fanno al p tto e al capo le difese !or gli brei dopo 
di averne dispogliato gli annegati persecutori. Chi di enio mai 
più tetro o malinconico di Euripide, che non mai si aggira 
fuor che co' suoi tragici coturni intorno a angue e lutti e 
o m br e ferri e eleni e morti? E pure il facetissimo Ari to
fane nelle sue Cereali sa in ridicolo muta rlo in guis , che 
s rvir potrebbe per decano de' buffoni in qualunque corte. Non 
è d meno certamente il par utgotiis nel sapere , ape ing -
gnosa, trar dal timo amaro mele ·oave. Per lo che egli può 
non men chiamar i pienamente fortunato, che chiamar si po a 
p i namente sano chi è possente a far di ogni 1alvagio cibo 
perfetto sangue . Que ta è l'ammirabile arte, con la quale So
crate , dopo di aver per la citta, camaleonte saggio, per curar 
ogni costume, ogni color estito, riportava p rò empre a casa 
il o l t o tesso {come dice eneca) con cui ne usci; senz che 
l 'aver gio ato agli al tri punto avesse nociuto a lui. Que ta è 

la stupenda gloria della nave trionfai di ~Iagag-liane , Ja qual 
dopo aver nella va tezza dell'oceano e del mezzogiorno aperto 
per lo mar sentieri non piu solcati, girò il mondo, e per op
posto calle si ridusse dal l vante a' lidi si igliani, quivi le an
core gittando, ove gia sarpolle. E p rché ·oJcando tutta la 
rotondita dell'elemento, a contrasti d'onde e venti ed uomini, 
agli assalti di non piu veduti mostri, all'influenza di non piu 
pro\ate telle pari riusci, di vittoria degnamente guadagnò il 
nome. 

E ben og-gi ancora saprei io tal nave proveder , se biso
gnasse, di nocchiero di lei degno, qual rebbe alcuno, troppo 
a me ben noto, che sa tutto a un tempo reO'ger di neO'ozi un 
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mondo , robusto Atlante, e quasi gentil moro giocare le cann , 
l 

a er l'occhio, non pur alle ·eL, m allr handentol e ancora 

nelle tempe te , pettinar la zazzera, ed ntrar nella b ttaglia, 

come gli spartani , 

il taprobano , che 

ioè a dir con ~fenero a sprezzatura; come 

econdo il siculo Diodoro ha divisa li ng ua, 

tutto a un tempo favella r di gale con le dame , di ragion di 

stato co' politici, ordinar conviti in un giardino quando egli 
dispon maneggi pe r tutto un mondo, sche rzar co' giova netti 

de' piacevoli negozi degli amori io ro quando picchiangli a l
l 'orecchio i pc antissimi interessi de' piu gr n prencipi. Per 
contrario vedasi al un 'altro, che, per non marcir nell'ozio, vo

glia anch'egli far facce nde: si impaccia to , avviluppato, tri bolato 

scor eremlo dal t rova rsi senza questa pregiatissima arte di esser 

tar ne~otiis, che dipender da lei sola la civil felicitade non 
negheremo . Quel nemo sua sorte contenbt , fonte di ogni nostro 
male , per cui optat eplzippia bos P(lJer, arare caballus: nasce 
forse altronde, che dali' es e re negoftis impar / P "" rciocché per 
tal disparita non ritrovando l'uomo in un n egozio quel riposo, 
eh 'egli , quasi pietra, nel suo centro, vi sperava, to to sotto
ponsi ali' altro, e poscia al l 'altro, quasi a tutti e i basti, non ba

stando a niuno. Simile agli sfortunati eunuchi, i quali, perché 

sembrano atti da esser uomo e donna, e noi son poi né al
l 'un n · all'altro, furono perciò appellati da L uciano dupLicis 

nostrae ambiguu.m aenigma. Titulo, che a mio g iudizio as ·ai 
co nfas i a cert i, che impares negotiis, pari r iputanùo i, entran 
da per tutto senza mai da nulla uscire, sempre tengono le mani 

in pasta né mai fan pane, corron, calabroni vani, a tutti i fiori, 
né m i fan mèle . 1\liseri s mari, che stan fitti n el pantan fino 
alla gola dal gran peso di faccende, che o son vili, o e son 
noiJili, essi qual somar i apunto non ne san godere, e altrui 
portando il vino, bevon poi l'ac ua. 

Dal non e ser par ncgotiis poi deriva l'esser sopra de' ne
gozi, OV\'ero con u ar intorno a cose vil i somma cura: in quella 
guisa che diremo, sopra un pezzo di vii piombo star qu e llo 
·cultore, che per ino-eg- no ·a mente bulinarlo logora gli oc h i; 

ov ero con usar intorno a cose d i gran pregio gran trascu-
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rezza : m quella guisa che d iremo. sopra un pavimento pien d i 
o-emme star colu i, che lo calpesta . L'una e l' altra del le qua i 
cose sono le due fecondissime oro-enti de ll ' um ana infelicita. 
E nel ero, per pa rl ar dell a primiera in pr ima , puo i trovar 
1ai disparità piu sfortunata, quanto per p eda r de' farfalloni 

a" er i Briareo le mani, e e se r p ili as ai monco del roma n 
Pasq uino a cog ier poma d'oro fino negli orti e pèri? accender 
mille orch i per cercar in terra un quattrinuzzo di il rame, e 
per trovar un prezio i simo diama nte né pur ardere un sol 
moccolo da bagattino? 

on 'incre ca, o miei signori, di enirne meco per fino 
al palagio di Domiziano, poich · , se fncundus comes est ehi
culu.m in via , né facondia tro a i ili saporia, quanto quel! 
di cui cuoco è la maldicenza, Giuvenale ste o , lingua che h 
più denti che una sega, s 'offeri ce con la ::~tira sua quarta per 
carrozzi re . Riguardate un poco la chiamar i in fretta all'adu
na nza i principali e piu assennati senatori e consiglieri di tutta 
1 orna . Eccoli in un rea! salone di gia a cerchio per con ul
tare. Oh che to!5he maestose, oh che barboni venerabili , oh 
che ra o-g rottate ciglia, che di un mondo di pensieri s no gli 
Alcidi l Udite, che period i uguali allo putare nello es er tondi; 
rigua rd ate gli efficaci movimen ti degli sguardi e delle dita , sopra 
le cui punte sembra che si affilin gli entimemi, da' cui lampi 
sembra che gli aff tti piu veementi tutti fi ammeggino, Dio buono! 
q ual sara mai egli l argomento di consul ta tanto seria , di as
semblea cosi magnifica, di con igli eri e personaggi tanto qua
lificati? Certamente, 

de Cà tiis alt"qu id, ton•-isqu e Sicambris, 
. .. tan quam ec dive?'Sis pa ·rlibus or bis 

nxia praecipiti 1/enisset epzstola penna. 

si; sonosi ribellati i popoli dell' Aqui lone, si consulta il 
modo di r iporli a giogo. L' Istro o il Nilo o ' l Gange banno 
all agate gran provincie: vuolsi incatenarl i nel !or letto in gui n, 
che non pos an piu fo a r su gl' innocenti campi le frenesie; 
è tornato certamente in campo il mal tentato ghiribizzo di con-
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gi unger con stupe ndo taglio l'Eritreo co l ·Iediterraneo, o l' r

c ipelago col Ion io . In somma alcuna cosa, Ì'ar d' impo rtanza 
a queste, qui !:iÌ d i corre. Appunto. Non vedete voi quell'Adria
tici spatnon mirabile r!wmbi , que l pe ·ce vasto , l quale deest 
patinae me:nsura, mentre despicit com·i -;) ia cauda la nel mezzo , 
minacciando d'ingoiare gl' ingoiatori? ~ opra di esso , per qual 
g uisa s' abbia a cucinare, va la consulta. Da qual mar crediamo 
·a a venuto? Alla gra. :ezza io ' l fa ccio na to nel la Mareotica 
palude, dove il fredd o e l ' o liosa fecci a de' gran fiumi : i ben 
g l'impingua . - Faremlo in pezzi?- dice un de' piu g iovani, 
c p r conseguen te meno es .)erimentati . - Absil ab illo de 
duus !wc, - Montan ri sponde, un de' piu can uti: - apparec
c 1i ~ i tegame imm nso, 

quae tenui muro spatiosum cvlliga/ orbem. 
Debc/ur uw rnus patinae, subifusque Pro1 tel!te us . -

Ma s'ha gli a friggere nel la padell a , od arrostir sulla gra
ticola co' costumati int ingoli, od avventurar a qua lche nuova 
fogo-ia non piu provata? Qu i dubbiosi arrestan i i Catoni, e d i 
i grave punto la decision rimetton allo s te so impera tore, 

che va intan to difende ndo con l 'usato stilo dalle 110 ch e la 
no bi l best ia. 

Voi rid ete, o miei signori ? Ohi mè , che dt, nobis .fabuJ1t 

narralur. Q uanti , oh qua nt i se ne trovano Domiziani , e h mo· 
strando di trattar la sig noria de ' mari, tratta n di condi re i pesci, 
e che in que' loro gabinetti stillansi il cervello sobmen e per 
prend er mosche. 

:\on è olo (a me cred iate) a l mo o quello .storico d i 
Luciano, che pe r poco tt tto quanto il libro onsumò in descri· 
vere lo scudu del capitano . .1'\ on è solo quell' innamorato Di,1· 
bolo, che in Plau to stipula un contratto con cautele e ~ ~ lnt
guardie tante e tali, elle sicurame n te tu dire ti trattarsi ivi di 
acqui tar ragioni sopra alc un reame, e poi si tratta o l di fa r, 
che una cotal e sgu1ld rin 'Ila . ·foracciata e !on-ora pi u ch e un 
crivell o, per un anno s la men te non sia d 'altri, ma tutta sua. 
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L'acquistar quel titol fr acido e tarlato di antiquario .em
brati negozio pari a cotanti anni spesi nel formar migliaia d. 
al eri che n Ila fruttano, nel riempir di gen e morta tanti vo
lumacci, che con l'altrui nobilta fa mo apparire te facchino 
per la schiena che bi ogna a maneg,..,iarJ:, nel!' ffaticar senza 
discrezi on le i crizioni di cotan e tombe, che omai sazie del 
tuo tedio son per farti un bel g mb •to, acciò diventi, di loro 
a tiquario, loro antic< li ? Pur mcn 1aJ di questi, che stu

d iando il dar alcuna \'ita a' morti, altro pericolo non corre fin l· 
m nte che il fetor del fiato, men re mai non parla d'altro 
che di c a ·eri; ma colui, che per d. r morte a' vi i corre a 
stuzzicar! a in campo contro se mede ·imo, per tutte quelle gui e 
che machinar sappia il ferro e 'l ·ombo e 'l fuoco e 'l ghiaccio 
e l'ari e l'acfjua e 'l fuoco e la fame e 'l morbo, può egli pa
rego-iar tutti si fatti mar con quel lauro sterilissimo, ch'egli 
v o l co~.,lierne? Niente piu, econdo me, d i q nel che possa quel 
Zizzalardone appar ...,giar a tanti fondi di marina rivoltati sot
to opra, a tanti ciel i, a tante el e insanguinate on la strage 
d Ile proprie fiere, a tanti saporiti gh iribizzi della cucine ca 
architetton ica , due sol brievi dita di pa ato, treotacinque palmi 
di budella, mezzo di tornaco. Che direm noi per con rario di 
quell'a arane, il qu le non osa di ingra sare, per non logorar 
in vesti panno soverchio: che direm qualora per l 'acqui to o 
la ricuperazione di un po' po o di quel fango, cui non so se 
prezioso rendano i tormenti eh' ei offri ce o fa soffrire, non 
pur perde i l sonno il cib i giorni c gli ~nn i, ma la p tria 
ed i figliuoli, e muta climi , varca mari carichi di mo tri di 
corsari e di proce!le, approda a' lidi nnn men barbari di sito 
che di abitanti? Son > pari qu, ttro s Idi a i. finiti ffanni? 

S ·i!Jcd hoc fu< rat, prapter quod sa,·pe relicla 
conizu(f', per monlem advt·rsum, g.-tidùsque cucurri 
Esqudias, f'eme7·f't fucdus cum gtanau.e venws 
Juf'j>iter, et multo sti/!arf't pcnula nimbo. 

E poiché di onne ho fa rellatO, saprei io di buona voglia, 
se colei, che logora non meno le or piu pregiate della vita 
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con lo specchio, che il piu bello aprile d ella pel le co' belletti, 
fa e.on rnen carbone i de t" , h ne e il vol to. e martire d i 

' nita, q uasi cangiata in bi eia da quei to sichi, ch'ella ma
negg ia di continuo, giunge fino a scorticarsi per tra formar i : 
saprei (dico ) volentieri , se con tante spese, tanti stenti, tanti 
strazi di angustiate membra, di spelate ca rni , di divelti peli, 
d i vecchiezza anticipata compri a ~ iusto prezzo quelle idolatrie, 
che per lo piu, non men che sia la sua bellezza, son menti
triei . E tu , o giovane amatore, pàrti forse di esser pari co' tuoi 
mezzi al fin che tu pretendi, se per impetrar da questa solo 
una ora buona, che sovente spara nel mandarti ia in buo
n' ora, puoi soffrir cento malanni, macerando sotto un ciel ne
voso e buio, sopra un limita r gelato e duro la persona con 
vigilie co i lunghe e infatica bili, che se l'ottava pa rte sola tu 
ne avessi deù icat a ' libri, saresti un Pico? Per non d ir di te 
infelice, ma non gia compa ·3ionabil cort ig iano, che per impe
trar un gh igno, od un parlar di "palla da una porpora , sovente 
rossa , perché si vergogna di colui , cui pende indosso, soffe 
rLci tanti strazi, che se ne opponesti una leggiera particella a ' 
tuoi peccati dentro un chiostro , saresti un san to? 

- Che fai , Cesare? - gridan le ce ariane schiere presso 
Lucano. olo in una oscura notte , sotto un cielo pien di 
fulmini, in un mar tutto spumante, sopra un l g no piccolo, 
sdrucito, e fragil e , guidato da un nocchiero , ingombro ancor 
dal sonno, con gli Ac10cerauni scogl i avant i g li occhi, non per 
meritar la lode di gran gen rale , ma di di ligen te me saggiero? 

Pudd eheu tibi! rausa p elt>nda e 
ha e c fu it Ilesper iae :-' visum est cummiftere quemquam 
tam saevo cntdele .'J1ari P 

Di pericoli si d isperati, a' quali non sarebbe degno prezzo un 
mondo intero il sani l'aver p::ts ato un golfo senza ir traver o? 

Tuniltm, quid numiua lassas ."' 
. ·ujlù;iL a.l.f.dum belli favor isle . l 1bvrque 
F'ortuna1'. -
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Cosi è, signori. Noi ci affatichiamo solamente in non far 
nulla, e, scarafaggi vi li, omrna diligenza adoperiamo in ro
tondar pallotte, che san letame. E di tu tto il mondo puossi 
ciò affermare, che col ui dicea di un catai luogo della Grecia, 
tut o affaccendato intorno a que' suoi giuochi. Poco savia è una 
cittade, che con tanta d iligenz scherza . on cosi fan gli ele
fa nti, i quali se concedono un de' !or due enti al cibo, serban 
l 'altro a lle battag lie : dove noi non ri erbando nulla degli studi 
n stri e delle nostre forze a impieghi eramente confacenti ad 
uomo, quindi nasce l 'altra sorte di di paritade cioè a dir quel 
l 'e er superiore alle faccende, che consiste in porsi sotto i 

iedi con la trascuracrgine le cose, che dovrebbono esserci te
nute dalla diligenza sempre del capo in cima. Simili a que ' 
semplici fan ciulli , che né pur darebbon d'occhio ad un car
bonchio sodo e fino, mentre spendon tutto il fiato in catai 
bolle di sapone e d'acqua, cbe, e ben dipinte vagamente, o! 
per minim'aura vengon nulla; ché a si fatte bolle appunto fu
rono gli oggetti delle brame de' mortali assomigl iati da Luciano. 

Ed oh. vol esse questi per un sol ottavo d'ora darmi in 
imprestanza la ricetta, con la quale Mercurio ins ieme con Ca
ronte , nel suo Dz'alooo de' contemplanti, soprapose non men 
facilmente, che si facciano i fanci ull i i noccioli, l un sopra l'altro 
Peli e Ossa, e quindi ra visarono di tintamente in che si af
fanni il mondo: acciocché anch ' io co' suoi talari, o pur con 
g li stivali d i Liombruno, fatti voi volare in cima di Alpi e 
A pennini e Pirenei l'un sopra I 'altro ac~avallati, addur potes i 
in testimonio della verita del mio d iscorso i vostri occhi stessi. 
Mirere te tutte le lor selve sce e ad impalca r l'Oceano ed il 
Mediter raneo con le numerose an tenne, e le campagne tramu
tate in fo lti bo chi con lè !ance inalberate di tanti ese rciti. 
Vedrete con maritime battag lie naufragate sopra l'acque per 
via di fuoco, con fiu mane ne' confli tti della terra tramutate in 
mari per via di sangue, recitar i da' cri tiani, per diporto del 
sedente turco fiere tracredie. -Ecco la, -direste, -il catalan 
r ibelle, che , via scosso il giogo natura le , un fora tier d'impor
sene va ricercando. Ecco la la Lusitania tutta sollevata per 
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precipitarsi o precipitare. Ve' il francese, in cui dura ostinato 
piti del suo natio costume il fuoco delle ard ite furie, merce 
l'aure favorevoli della fortuna. Ve' l' eretica idra che alla morte 
dell'ispano Alcide si ring lluzza. Ve' dall'onda Baltica per si o 
a l!' Adriatica ribellioni, estorsioni, distruzioni, abominazioni, 
impieti, congiure, incendi , assedi, assalti, pestilenze, fami, mor
talita.- E pe rché, Dio buono, tanti mali, tanti affanni, tanti 
e term ini? A qual meta tendesi per degno g uiderdone di tanti 
stenti? Se all'acquisto della terra tutta, oh sciocca generazione 
degl'infelicissimi mortali , or non è que ta un punto solo, il 
quale a noi sol perché abbia mo gli animi di picciolissime for
miche grande ras embra: Un pagano s tesso noi vi dice a per· 
tamente con isgridarvi? Punctum est istud, in quo uavigatis, 
in quo bel!alis. in quo regna disponitis? E per un sol punto 
di vitali linee inci onsi tanti mi ll ioni? E per un sol punto p r
donsi tante fortune? E per un solo punto giuocansi tante anime 
in un trar di d;;tdo? Un sol punto merit, , che i favo ri ti in que ' 
l o r dorati gabinetti, senza aver né di, né notte m ai riposo, 
provino piu aspre che i cilici le lor porpore, giaccian sulle 
molli piume a sa i piu duramente, che sugli cculei, teman ne' 
gemmati vasi il tos i co per le congiure degl' insidia tori, o 'l 
provino per l 'amarezza cagio 1ntn nel pnlato dall'altre cur , 
abbian dormendo dalla breve imagine di morte un abbozzat ) 
:aggio de' supplici, che gli aspettano dopo la vita? Un . o l 
punto t 1erita, che da' soldati si soffrisca quante piover può mi
serie tutto un cielo, s'opri n quanti può insegnar mi fa tti tutt'un 
inferno, e . i Yenda il corpo e d'anim a cotanti soldi, che non 
bastino a comprar né tanto pan che regga vino, né cotanta 
terra che cuopra ucciso? n sol pun o 1erita, che i lttten i 
scanni n con la propria spada la giustizia, logorando i di e le 
notti a torcere , carnefici togat i , il collo delle mal menate l 'gg-i, 

a ciocché dalla loro torturata confe sione ottengan l usurpa· 
zioni titolo di ereditadi, l im·asion i di preve nzioni, le estor
sioni di tributi, le ribellioni di difes , e di politica prudenza 
l' impietade e l' iniquita? n sol punto meri a che i prencip·. 
pastori si ma Polifemi, ciechi al custodire c inumani allo scuo-
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iare il gregge !or commesso, sordo abbian l 'orecch io od Im
pietrito il cuore a' gemiti, che mandan le provincie e i regni 
otto il peso insop portabile delle angheri e, delle violenze delle 

feritadi, del e libidin i? Un sol punto? Un pu nto olo? Foll e, 
mentecatto, scemo; un p nto, dis i? Men to : non un punto 
so lo, non di questo d ivisibil punto alcuna piu notabil parte, 
qual sarebbe l'Asia, o l'Africa, o l' Europa, non un regno , o 
una provincia, n , ma quattro mura cascaticcie di un antico 
castel luccio, pochi palmi di terreno incolto meritan che per 
l 'acqui to loro si faccia tanto. E pe 'l cielo? Per fondarsi eggio 
su quel cielo, a cui nascemmo e contro cui (miseria nostra} 
ognor viviamo? 

Dite! voi per me, o proscioglitori sacri delle umane colpe, 
sul vostro viso udite tutto il giorno dir un bel di no ad u 

miserabile digiuno, in ordine ad assolver i peccati loro, quelli 
che ingh iottiron olentieri, per comm tterli, vigilie e stenti e 
ghiacci e fuochi e fe rr i, se fu bisogno? Dite! voi, custodi degli 

rari sacri, <=e di mille ricamate, aura te e ingemmate vesti, 
onde trionfa il mondo indosso a vane femine, una sola delle 
men pregiate giun e ad adornar gli altari, sol se dopo di esser 
logorata ùa un 'eta de, o proibita da una prammatica? Ditelo 
voi, santi, che nelle solennitadi vostre s tesse foste in certo 
modo astretti a militare in pro di Satanas o contro voi mede
simi, dite se nelle taverne tracanno si, crapulos i e sulle danze 
bagordassi tutto il giorno in ti ero a' vostri nomi, senza che t n 
sol quarto di ora si adorasse in chiesa le vo tre i magi n i? 

Ma mi par di ud irvi d ire, ch'io vi dieài intenzione di con 
d urvi sopra i monti accavallati col seg-reto di Luciano, perché 
\ agh eggiaste il mondo, e po eia in quella vece io solo son 
alito in pul pito per pred icarvi. Oh ome male vi apponete, 

per vita mia! Altro avre te udito. s'io stimato avessi buono 
il dimo rarvi, quanto sia dannosa questa nostra mostruosis ima 
disparitatc intorno alle faccende del far tutto per lo null a, nu ll, 
pel tutto, col vesti r il personaggio di predicatore. Credete voi, 
ch'io tralascinnùo il lungamente sta r su l'ali degli universali, 
non avrei potuto scendere su gl individui, e con misura e atta 



A .. TON GIULIO BRIG. OLE SALE 

far a voi toccar con mano le ve rgognosis ime disparitacli, ch'u a 
ognun di noi nell'operar uo? Credete ch'io con ferro, d'ambe 
part i avuto, non avrei saputo far fin nelle viscere piu in ti me 

b notomia di quella dama, cui la lena non vien meno per 
<.Lmzar il di eli Carnevale dalla sera all'alba piu leg giera che 
una piuma, con ta l veste intorno, che le spalle di un atleta 
ne gemerebbono, e, a dir un quarto d'ora sol di messa, se 
non ha la sedia ben agiat tosto trano-oscia? Di quel cavaliere, 
che per ispiegar a un vile ogo-etto im puri affet ti sa con in fo 
cata lingua fabricar ingegnosissime adoraz ion i , e per chiederne 
perdono al cielo a pena sa la sciar ca er da u n labro senza 
cuore un misero «mise ricordia>) tutto di gh iaccio? D i quel 
poeta, che per infiorar oscenitadi avra ferra ta testa a sostene r 
giornate intiere di vano stu dio, e poscia l'ha di vetro sol 
ch'ei si a pplich i un quartuccio di ora a far il nece sario esame 
d i coscienza? Di quel padre di famiglia, che per lasciar ri ch i 
di moneta i figìi ulle spazzature stesse fa piu fini conti che 
un'algebrista, e il la ciarli adorn i di bontade e ài virtù non 
istima un zero ? Di quell a matrona, che non fida ad altri c he 
a serrati s ~ rigni e alla propria chiave le sue perle, le smani
glie, i bo sol i , i profumi e tutte le altre ciancie del la anita 
donnesca, e comm ttc la custodia c l pudicizia di tre o quat ro 
fi gl ie, gia mature, a venal fante ca, mentr ' ella fuo r di ca~a fino 
a mezza notte , assa i piu sciolte, che un Orazio intorno all' a rpa , 
ha intorno a' go nellini quelle mani che nella sua casa so n. per 
maneg iare il fuso o l'a rco! io o l'ago, tutte chiragra? 

E ' l peggio è, che questi f6ran solamente scherzi del proemi o 
della predica: ché s'io poscia fo si gi nto a' fulmini e a' tuoni 
della perorazione, guai a voi, che sol per un ucce ll o o un 
pesce, onde piu abbiate ad ssere coll' ingracsato ventre bene
meriti ùe' vermi, tanto argento spende et quanto egl i pesa, e 
a co 1pr r un li bro, che fecondi il cuore con celesti sem i, i te 
ava ri di dieci soldi; gua i a voi, che p er mpir l' onore di un a 
dignità, non da' vostri o meri, non ricusate di offrir intolle ra
bili vergog·nc. e per re tituir l'onore, tol o ingiustam nte a tr 1i 
da vo tre ingiurie, ricusate il nobile ros ore d i una ragione o -
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lissima soddi 'fazione; guai a voi che date a mangiar l'oro nelle 
briglie a cavalli tes i, e a' mendichi poverelli negate un pane; 
guai a oi, che uomini a' cani, e cani agli uomini, pe 'l freddo 
e per la nud ita di quelli logorate anche la seta e la bambagia, 

dinegate a carni umane assiderate sol quattro cenci; guai a 
voi, che non offrite un motto olo da un altro uomo, e pre
tendete che da voi debba soffrir be temmie lo stesso Iddio; 
guai a voi, che per un 'ombra falsa di mondana riputazione 
faticate gli anni intieri nelle cuole della feritade a studiar arti 
di ingegnosa morte, e piu tenendo in pregio il t ito! di scomu
nicati che di cristiani, avete cuor di entrar in mortai duello, 
e per la riputazion del cielo vete cuor di far ad un ami o 
leggerissima correzione: guai a voi se fosse predica , non ac
cademico discorso, que to ch'io faccio . 

Deh , uditori nobilissimi, non trascu riam per Dio quest'arte 
si pregiata , sopra cui tutto il ben e ser nostro solo si fonda. 
Che ci spaventa? Forse la sua mal agevolezza? Ben ragione 
a reste quando io pretendessi, che nell'esse r pari a molte e a 
diverse e malagevoli azion i la esercitassimo. Ma che? non 
chieggo che noi siamo gran filosofi, gran rnusici o grandi 
oratori o gran poeti o gran cap"tani, onde addur possiamo per 
iscusa la rozzezza dell' ingegno, la durezza della vena, o ver 
l'asprezza della oce, o della complessione la debolezza. Chieggo 
solo, che siam buoni. Niuna cosa è tanto facil q uanto l' esser 
pari alla bontade . Purché noi vogliamo senza far isforzo di 
sser pari ad essa, ella a noi farassi pari per se medesim . 

Non rico rctate voi cola in Boezio, ch'ella or s'inalza a con la 
testa fino al cielo, e or fino alla terra rannicchia vasi, sol per 
mostrarci, eh 'ella si confa co 1 gl i uomini d'ogni misura? Udite 
Seneca, amm irabi lmente : Nulli praeclu.sa est virtus, ormzes ad
rnittit, omnes invitat, ingemws, libertinos, servos, reges, et exules. 
Von eligit domzan, uec cettsum, nudo homine contenta est. Con 

la virtu, dice lo stesso, facilis ad beatam vitam via . lnite dunque 
illam bonis au.spiciis, ipsùque diis bene iuvantibus . 
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I 

L'amore di se stesso e dell a irtu 
come il vero se stesso . 

L'amicizia, benché paia senza intere se, non è però del 
tutto senza interesse. Quell'affetto , che portiamo a noi ste si, 
è la regola di tu tti i nostri affetti. Chi ha creduto che l'amico 
ami altri piu di se stesso, i è for e ingannato; e , se talvolta 
perde la v ita, la roba e lo stato per l'amico , non è perché egli 
desideri piu bene altru i che a se stesso , ma perché egli non 

conosce per beni altro che que ll i della irtu, e questi s i acqui -
tana qua ndo precisamente per l'amico si perdono quell i della 

fo rtuna. Il vedere lasciare le ricchezze, lo stato, la vita per 
l 'amico ha fa tto credere che si ami piu di se ste so a coloro 
che ama no piu la ricchezza, lo stato, la vita che la virtu . Io 
non sono mai stato d'opinione che l'amare se s tesso piu degl i 
altri s ia imperfezione, anzi ho creduto imperfezione il non amare 
se stesso piu degli altri. Chi non errasse in questo, non pec 
cherebbe, perché chi pecca, di truggendo Iddio per qua nto ei 
può , di trugge per quanto ei può se stesso, mentre che il bene 
di se ste so dipende da quello di Dio (D., 97 -8). 

II 

L'equalita e il sapiente. 

L' equal ità non solo è gi ·dicata una dote del sapiente, ma 
è anche un egno d'esserlo, quando quello lo sia che dom in 
le stelle. e un cielo , nei uoi movimenti, instabile sopra noi 
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:-,i ri vo lge ; se gli astri, sempre vari d 'aspetto, c'influiscono; se 
un 'aria ad ogni ista nte mutabi le n~:: circond3; s un tem pera

n ento ineguale ci forma: qual sarà quegli che conservi il m e
desimo tuono a onta del cielo, del le stelle , degli elementi, del 
temperamento? Certo, il sapiente. Siamo fatti s petta colo a Dio 
ed agli uomini , di se Paolo. E che degno spettacolo vedere un 
uomicciuolo, un pugno di terra , un punto, un niente, contra
.·tare con la vastita de' ciel i , con gl ' inf1us i delle stelle, con la 
macchina degl i elementi, con la sua propr ia natura, e vincere? 
L'eguale dom ina g l ' influssi, perché va com ro di loro, sempre 
stabile; l 'ineguale è dominato, perché gli segue, sempre va rio 

(..---1 . • 253·4) . 

III 

La pazienza, madre di tutte le virt u. 

Quando Aristotele biasima i lacedemoni. che tutto libra 
vano nella virtu della fo rtezza, di sse che una non bastava e, 
quando una s i avesse da e leggere, non doveva essere la for
tezza. Lasciò di nominare quella a cui dava il primo onore: se 
la nominava, per m io avviso forse era la pazienza, perché in se 
stessa d irettame nte conti e ne l'altre , come le semenze e le radici 
il frutto e l'erba . Se le virtu moral i sono ordinate a l bene in 
quanto lo conservano nella ragio ne contro l'impeto delle pas
sioni, e se queste le accommettono , l) con la tristizia, e se di 
e ·sa è regolatrice la !Jazienza, chi fra q uelle le neg hera il primo 
onore? Si come il medico cura i difett i del corpo, co i la pa
zienza i vizi dell'animo. Operano ambiùue col rimovere gl' im
pedtmenti. Vero è che in ragione pi u d' instrumento che d'effi
ciente; ma se Il m~clico si dice cagio nare la sanita, avvenga che 
non sia egli ma la natura, eh iamerassi anche la IJazienza di 
tutte le viiLu producitrice (C., 342-3) . 

p) [Spa,;n . . ucùmdu; l t: assalgùno.] 
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l 

Gli artefici e l'arte. 

Coloro che vog liono impara re qualche arte o qualche scienza , 
il primo oggetto che s i pono-ono innanzi non è immediata mente 

quello del! 'arte o quello della ci enza, ma un arte fi ce o uno scien
tifico, non g ia il piu grande . il piu icino. (l desi deri nostri sono 
di corta vista, vedono poco di lontano ed è gran co a al certo 
che quell' istes o uomo, che ha un animo co i gra de da non 
contentarsi delle maggiori cose del mondo, l 'abbia poi cosi pie
dolo nel credere d'aversi a contentare anche delle minori. Forse 
l ' uno procede dal la bassezza della materia, l'altro dall'em inenza 
della forma ) . Quando poi questo a rtefice è arrivato a quel primo 
oggetto, s i s pinge verso un altro, e non cessa mai di avere per 
oggetto un uomo sin che non ha passati tutti gl i uomini. Allora 
ha per sua na tura di non si rivo lgere piu indi etro a guardare 

quelli oggetti che ha trapas ati; e come quello che è tutto in 
tento non a conseguire l'eminenza fra professori ma della pro
fessione, piu non riflette sopra la qualita degli artefici, solamente 
considera la o-randezza dell'arte: onde avviene che, qua ndo non 
pa rla piu deg li altri, quando non gli considera, da seo-no d 'aver
gli trapassati, e se per cas è parlato a lui di qualche artefice, lo 
loda perché ha e letto q uell'arte ch' egli ha ele tta; non lo bia ima, 
perché non si considera egli oggetto non arrivato, ma com pagno 
ad un oggetto che non ha né meno egli arrivato (P. , u6-17). 

v 
La bravu ra e l'imlllaginazione. 

Mi a rri sch ierei q uasi d 'affermare che la b ravu ra non con-
iste nel cuore , come vien cred uto non solame nte dal vul go 

ig norante , m a a nc he da g li uomini saputi. C hi sa che piu tosto 
che non si a parto di quel la immagi nati va che produce anche il ti
more? ... Chi non sa che il non conoscere i pericol i fa gli uomini 
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ardi ti, onde avviene che quelli che sono i piu savi non sono 
sempre i piu coraggiosi? La bravura (e me è ·imetto ai pm 
dotti ) è quasi una spezie di pazzia, consistendo forse in un riscal
damento di cervello che non lascia discorrere sopra il pericolo 
della morte. Chi nel combattere pensa di dover morire, non 
può combattere con ardimento. E benché il fo rte sia definito 
dai filosofi per colui che, conoscendo i pericoli, gli va ad incon
trare pel giusto e per l 'onesto, crederei nondimeno che questo 
si dovesse intendere in nanzi che en tri nel pericolo, perché, se 
in quel punto che vi è entrato lo conoscesse, diventerebbe vile 

(D., 39 -41) . 

VI 

P a sioni, vizi e vi rtu. 

L'a ni mo ancor egli si ser ·e dell'ira per la fortezza , dell'am· 
bizione per la magn nimita; e pur l' una produce il temerario, 
l'altra i l superbo. Quell'angustia d'animo, che cagiona l'a\'a
r izia, dilatata serve alla parsimonia. Da quella larghezza di petto, 
di d'onde s'origina il prodigo, un poco ristr tta , nasce il libe 
rale. Infine, cosi fatti umori del corpo e cotali pas ioni del
l 'animo, che apportino utile o pure cagionino danni, consiste 
nell'e sere sregolati o regolati, quelli dalla natura, queste dalla 
ragione . Dal Sèrvirsi sovente del medesimo umore per la virtu 
e pel vizio, avvenga che in diverso modo, nasce che mol te volle 
l'ignoranza s'inganna e la malizia confonde il vizio e la virtu, 
chiamando liberale il prodigo, forte il temerario, magnanimo il 
superbo (C. , 322-23) . 

VII 

Impo ·si bil ità di toccare o- ii estremi . 

Che gli uomini non siano del tutto cattivi e del tutto buoni 
non è forse perché non sappiano, ma perché non po ono 
sere: è piu to to forza della natura che della volonta. Se ella 
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non ha lascia to pure alla nostra fiacchezza d'arrivare a ll'estremo 
del bene, perché vogl iamo credere che l 'abbia lasciato alla ma
lizia d' arr ivare all'esremo del male? (D., 67- ). 

VIII 

Le qual ita delle vesti e l 'animo. 

Pare che l'uomo , come se imprimesse la qualita che è in 
lui nel suo \ e ti mento, q uando pensa potergl i oiovare se lo 
ve te , e quando nuocere, se lo spoCYiia. Vestono l' abi to senatorio 
qu ei padri che rimangono in Roma preda dei Galli e per un 
pezzo gli raffrenano. este il sacerdotale quel Fabio che , intatto , 
passa fra gl' inimici e sacrifica; san Leone papa il pontificio e 
pl ca l'ira del barbaro tiranno . Pel contrario, s ' inferma il 
fi g liuolo a Davide, rom pe e getta i vestimenti. ente Giobbe 
moltiplicare gl'infortuni , e se ne spoglia . Né quivi si pone la 

eta delle grandi affliz ioni, molti a stracciarsi i capelli e alcuni 
anche a dilaniarsi le carni avanzandos i . Rappresentasi loro 
og ni cosa r ipiena di quella qual ita che all ora gli tormenta. Si 
danno a intendere d iminu irla con lo spogliarsi i vestimenti , 
col gettare i capelli, col ver are il sangue , come se on essi 
spogliassero , gettassero, ersassero parte del tormentoso dolore 
che gli affanna (C., 309-rr). 

IX 

L'umor malinconi co. 

La malinconia, che non è feccia ma fiore del sangue , eh 
non è carbone ma gemma, è quella che produce gli eroi, per
ciocché, confinando colla pazzia, conduce gl i uomini al mas 
simo, fuori de l quale non s i può passare e d ntro del quale si 
e tende tutta la latitudine della nostra sapienza ( T. 1 so) . 
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x 
Riposo, ma non q uiete per l' uomo. 

È al certo un gra nde in ganno il credere di poter quietare e 
vivere. Non è vero che il riposo sia premio: egli è sempre 
pena, più sopportabile a chi ha piu operato . Non si dà quiete 
nel mondo: s'incammina alla pazzia chi va per ritrovarla, e vi 
è gia arrivato ch i si da a credere d'averla ritrovata. Può bene 
un uomo riposare , ma non gia quietare, anzi è talvolta piu 
inquieto, quando è più riposato (P., 36). 

XI 

La reputazione e l'azione. 

L'opinione grande è nemica di chi non ha merito, di chi 
non l 'ha eguale, e anche di chi l 'eguaglia. Solo a colui è favo 
revole, che ha talento maggiore della grande opinione . God'egli 
della presente che ha, e anche di quella che non ha, che sper-a 
d i conseguire. E perché la felicita umana non con i te in otte
nere le maggiori cose ma nelle maggiori speranze di ottenerle, 
perché l 'atto continuato in poco tempo forma l'abito, dal quale 
nasce l::\ sazieta o la insensibilita, sani egli piu felice che non 
è quegli che ha eg uale l 'opinione e il m eri to . È gran disgrazia 
l' esser uomo el i vaglia c mancare d'opinione; è nondimeno 
molto maggiore averla e non lo essere . Gli turba il gusto pre
sente la tema ciel futuro. Non può sopra il falso fond are il diletto 
se non s'inganna. Aspetta vergogna dal disinganno, ancorché 
si ritrovi senza colpa d'aver ingannato; sarebbe nondimeno in 
f1Ua1che parte felice, se quell'errore, che non p uò perpetuarsi 
negli altri, p e se esso contraere. perché la cognizione di se 
stesso. sovrana virtu ne li' uomo, è il carnefice che più lo tor
menta. Finalmente , la grande opinione è il maggior aiuto che 
possa avere un uomo che non vog ia operare, e il maggior 
danno per ch i si cimenta o riesce r.onforme a es a, e non acq ui-
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sa niente o meno, e perde quanto aveva acquistato. Ella non si 
sa dimin uire a gradi, non romper in pezzi . Dove altri non la ri
trova intiera, l'abbandona affatto . Un particolare che l 'abbia si 
contenti d'a erta . n principe, se può, non la cimenti. È meglio 
1orirc con opinione grande che avventurarla; la ciare nel mondo 

dubbio quello che sarebbe seguito, che mettersi in pericolo di 
q ello che seguira. olontariamente non bisogna farne prova; 
necessitato , avventurarsi con essa, e , in occasione di perderla, 
perder.i (A. 231-2). 

XII 

La prudenza e la temerita. 

Ad un attentato irragionevole e ardito non è eguale un pru
dente: o non si conseguira, o per mano d'u disperato feroce. 
La prudenza ha la misura delle sue azioni; la temerita non è 

mi urabile. Chi l'adoprasse alle volte, vedrebbe stravaganze 
riu eire imprese non pensate. Ha eg li dalla sua il vantaggio 
d'accommettere (I) all' impro vi<:::o, d'assaltare per sorpre a, at
terrire, imbarazzare, confondere, obbligando l'intelletto o a 
perdersi o a pigl iare subi to risoluzione sopra cosa giammai di
scorsa. Fa impeto da parte inaccessibile e la trova enza dife a; 
conciossiach · ognuno sta armato contro la prudenza e disco
perto alla temerita. Per timore di que ta i savi virtuosi fanno 
il ponte d oro a chi fugg ; combattenti, danno luogo per dond 
fugg ire. Si pecca, egli è \·ero, per temerita, ma talvolta anc c 
per troppa prudenza. Pensi in mano della ragione l 'uomo savio, 
del Cielo il temerario; c perché le cose di rado hanno il fine 
che altri g iudica, meno erra sovente quello che non ha discor. 
che qu Ilo che ha giudicato. L'intelletto è dentro di noi, ma 
incarcerato nel corpo, imbarazzato fra ' sensi: la natura è di 
fuori sciolta, libera, non errant . Definisce il filosoC la tem e
rita per un fatto senza ragione. S ' ingannò forse. La infelice è 

(1) [Aggredire, inve tirc: "· sopra, nota al @ III.] 
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ben senza ragione; ma la fortunata l'è sopra. Vale piu un im
pulso della natura, che a st:m~:,r al vero, che un moti :o del 
l' intell etto, che discorre pei verisimili; e, se quella erra, è per
ché taluno, non discernendo tra la nostra e la universale, crede 
impulso superiore alla ragione quello che è senso, q uasi che 
muovano nello stesso modo i sensi e il Cielo. Altri, troppo con
fidati del proprio intelletto, stimano per mancamento alla parte 
inferiore tutto ciò che dissuona con la superiore: come se non 
ve ne fos e una suprema, la quale gia non conoscono, gia impe
discono le pi u volte, errando per tema di non errare. È troppo 
difficile a questi lo scordarsi d'aver l'i ntelletto, a quegli il di

scernere gl'impulsi della natura non errante dagli stimoli della 
corrottn (A., 168-g). 

XIII 

Il mezzo e l'e lrerno: la prudenza e l ' i pirazione. 

I l popolo opera col sen o, che conduce sempre al vizio. La 
ragione è quella che incam mina al la \'Ìrtu. Ma i come il popolo, 
assuefatto al senso che va dall'estremo all'estremo, corre ne' 
consigli con la stessa qualita, cosi i savi, as uefatti dalla virtu 
ad andare al mezzo, eguono anche nei consigli l'i tesso cam 
mino. E perché non sempre il parere di mezzo è quello che 
s'ha da pigliare, né tampoco sempre l'estremo, erra alle volte 
cosi bene il sa io, quando ha bi:jogno d i pigliare l'e tremo, 
come il popolo, quando ha da pigliare il mezzo. La politica, 
che mette sopra il mondo, confonde tutte le morali. Muta loro 
talvolta il h.1oo-o, talvolta anche l ' ssenza . Fa es ere \'izi n l re 
quello che in altri arebbe virtu . Un filosofo metafi ico non 
vale neLa republic..... ei tempi dì bon ccia vi navigherebbe bene 
il momlc: n Ila tormenta, si perde. È un'arte da p ro la poli · 
tica: non vi è ch i fino ad ora l'abbia imparata. Molti an no fare 
quello che s'avrebbe da fare: nes uno quello che s'ha da fare . 
Chi non co o e i mo\·imenti della fortuna, non è buon politic . 
Chi gli conoscesse conoscer bbe Idd io. Non si vede in faccia 
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questi , ma solo per le spalle; perché del suo operare son per 
dire esser ig no o tutto ciò che non è passato . Il non ervir. i 
de lla prudenza è best1alita; il fidarsene, arroganza. L uomo, 
per operar bene , quantunque pieno di scienza, ha bisogno di 

un non so che di piu, che non può né apprende re né insegnare 
né conoscere d'avere, se l' esperienza non glielo mostra , né che 
cosa si sia dopo a ·erlo sperimentato. Se questo non è ero, era 
fru tatorio a Socrate, il piu prudente uomo della gentilita, q uello 
ch' egl i credette demonio, di cui i confidò piu che della propria 
sapienza (A., 223·4) . 

XIV 

La fortuna come forza che è nell ' uomo. 

Perché ha da essere lodato nell 'uomo l' ardire e non la for
tuna? E g li non ha piu parte nell ' esser ardito che nell'e. s r for
tunato. Forse crediamo ch'ella sia fuori dell'uomo , perch · no 
ia vediamo nell'uomo? Ma ella nasce con noi come le altre qua
lira, e, se non è operazione d ' intelletto, è una cosa almeno che 
muove l 'intelletto a far operare quando è il tempo d operare. 
È una pezie d 'entusiasmo . E gl i fa parlar bene a chi non sa 
perché parli : ella fa operar bene a chi non sa perché operi ; 
forza e valore dell'ultima individ uazione d un tem eramento , 
che non solo opera nel soggetto, ma anche fuori del soggetto 
trasmette sue qualita, da cui nascono entro noi operazioni in 
utile altrui, motivate da un non so che, che non sappiamo 
quale che sia ed è la fortun di colui. Ell a è un incanto del 
temperame to, come la rettorica della lingua , e si fa servi re da 
tutte l 'altre pa rti de ll 'uomo (R ., r rs ·6) . 
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Di\·erso valore dell'esem pio nell e azioni felici e nelle infelici. 

L 'esempio, se è di qualche azione sortita felicemente , CI 

spinge a cimentarla; ma se avviene che sia di qualche infortu
noso acc irlentc, non per questo ci ritrae dall'o perare , perché 
gl i uomini hanno maggior spenmza della buona fo rtun a che 
della cattiva. S' infingono la somiglianza dove non è, e, dove si 
truova, fanno na cere la d i ver~ita o per animarsi o per non av

vilirs i (R . , 97 ). 

XV I 

Le precauzion i. 

Quanti uomin i sono morti per pre\·enirs i al futuro, per me
dicarsi con prevenzione! Quante citta, provincie e regni si sono 
1 erdute per r ipara rsi dali 'avvenire , che no n era e non sa rebbe 
stato! Io rassomigli o la troppa prudenza alla [as trologia l rriu 
dicaria, se non fosse che è piu dannosa, piu temeraria, piu 

incerta e peggiore, perché non si può vie tare (A . , I I 7· 8). 

Falsita del det to: eh necessita non abbia l eg~e. 

Tutti i delit i, per scelerati che sieno. a fi ne di sottrar i 
dalle mélni della legge c farsi, imece di biasimare. compatire, 
vestono il manto del la nece si ta . . on si da necessita a solu a 
ne ll'u omo, p rché egli è agente libero . Se non r iceve la Yiolenza 
fuori di sé, non l'ha in sé. Quelle che noi chiamiamo nec s
sita e che pretendiamo che sieno libe re dalla legge, vengon 
fatte dalla leg-ge. ono conseguenze neces. ari e per su1 po ·izione, 
che h rtTln per fondamcn o 1 ':mteccdcn te condizionato . ma non 
sussistono quei s upposti che non sono autent'cati dalla legge; 
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altrimenti (per cosi dire) tutte le azioni degli uomini sarjeno 
lecite, perché tutte sarieno nece sarie, potendosi innanzi ad esse 
formare un antecedente condizionato, dal quale ne venga una 
conseguenza necessaria di uppo~izione. _ on è dunque vero che 
la necessita non abbia !eCTge, ma è ben vero che quella neces
sita, che non ha Je(Tge, è quella sola che è nemica della legge 
(D . , 8r-2) . 

X III 

Prosperità, avversità e intelligenza . 

G li spi riti dell 'inalzato all a felicita si tu rbano , come quel li 
di colui che molto s'eleva sopra la terra e, turbati il piu delle 
volte , s'abbandonano nella parte del precipizio . Gl i amici gli 
ritrova mendaci , con lusing eria l'ingannano, e, quando no, 
con l'ossequio lo corrompono. Le occa ioni di peccare soprab
bondano; il lusso, le del izie ve l' inclinano: che maraviglia è 
poi se casca, e il piu delle volte senza ri orgere , perciocché 
ogni cosa l 'aiuta a casca re e niuna a ricuperar i? Nella casa 
dell'infelice non v'entra se non la verita; non vi è chi l' osse
q ui o l'aduli. I suo i spiriti s' abbassano, e piu tosto si marci
scono essi che lo corrompano . Il temperamento di venta malin
conico , affligge, dissecca, m orti fica, e ad ogni altra cosa nuoce 
che a ll'in telletto: onde, insieme con le occas 'oni mancandogli 
lo stimolo di peccare, gli faci lita il mantenimento della virtu 

(A . , IJS-77) . 

La p,~ ranza. 

La speranza, che è fatta per sostentare ne' grandi infortuni, 
mal adoperata i precipita in calamitose miserie. :\on contenti 
per qu ella di non ca care in disperazione, si vuole ascendere 
alla felici ta . Il futuro diventa presente, la speranza si muta in 
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icurezza, e , ingannati poscia dal nostro desiderio anziché dalle 
sue promesse, la chiamiamo fa llace e falsa; t o sa ebbe fal 
lace, se non la facessimo, né falsa , se non la falsificassimo. 
El la non inganna, lascia perplessi senza determ inare. Chi si 
determina, la muta in credenza (S., 253). 

xx 

La dolcezza della com mozione 
nei pericoli e tra \' aali degli amici. 

Non vi è persona che am1, se intensamente ama, che non 
mrivi talvolta, quando piu frenetica, a contemplare l 'amico in 
mezzo dei travagli e dei pericol i, non senza compiacenza di tal e 
imagine , per donde crede palesarebbe la finezza del suo affetto 
o cav ndolo dalle afflizioni o seguendolo nelle miserie. Se que
sto de ·iderio, solo contemplato, aggrada, che fara pratticato? 
Produrra un dolore pieno di diletto, che piu tosto intenerisce 
con dolcezza che affligga con a!Tanno il cuore, da dove cava 
lagrime si, ma però soa rissime. Quindi è che talvo lta quegl i 
in cui cade per e senza il travaglio, con gli occhi asciu ti rimira 
gli altri , che solo per consen o lo parteci pano, abbondanti sime 
lagrime versare. Ma ca in lui quella parte di gusto che apre e 
dilata le cateratte al pianto, ristretta e sigillata dall ' acerbiui del 
dolore . E perché l 'affezione non è propria di lu i, ma in lu i da 
q uell a dell ' amico come imitazione prodotta, avra di piu un tale 
di letto che da questo o non mai o ra r is ime volte si di giunge. 
Duo! i veramente que ll'ottim i trione che nella scena ca o 
tragico racconta, e, se non si d uole veramente, non rappre-

e: nta i qu isita; e , se si duo le , chi dini che non s ia un d olcis .. 
si m o dolore da ll a gustosis ima imitazione origina to? ( C., 305-6). 
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XXI 

La donna e la concupi cenza. 

Coloro che credono che la donna non s1a formata contro 
l intenzione della natura, che non sia un errore , che non ra 
un mo tro, bisogna che affermino che è fatta per la generazione; 
e, se è fatta a questo fine, come veramente è fatta, è necessario 
che sia dotata di parti che muovono a questo fine. Di qui avviene 
che, subito che si rappre enta a noi, quando non si sia prima fo r 
mato un abito o non si formi allora una gran re istenza, si corre 
per na tura a contemplarla per quel fine pel quale l'ha fatta la 
natura (P., r r 4). 

XX li 

Vani a degli uomini per le loro donne. 

Le donne sono nate per ista r in casa, non per andar va
gando. I loro gusti hanno ad esser quelli dei loro uomini: par
tecipati, non propri. Il condurle alle feste muove talora chi le 

ede, se sono brutte al di ~ prezzo, se belle, a libidi ne . Quanti 
amici acquistano e e, tanti in imici accrescono ai suoi. In casa, 
possono aiutare; fuori, non san no se non impedire . Non da la 
loro conversazione gusto a chi vi si ritrova che il piu delle vol te 
non sia in disgusto di chi ve le conduce. Quando non perdono 
esse n l d siderare, perdono nell'esser desiderate. Se i fugg-e 
la conversazione di cui vi brama infelici, perché si cerca quella 
d i chi vi desidera impudiche? E lla è una vanita piu degli uomini 
che delle onne . Pensano farsi invidiare e si fanno in idiare ; 
ed a lla fine, invece dell'invidia, r imane la compassione. È vero 
che il bene a molti par poco, se altri non sanno che si pos
segga; ma è manco se, per farlo conoscere , i perde (R. 5 -6o). 
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X~ III 

Avere e darsi morte . 

Siami lecito dire che la morte è piu orrida nelle mani d'uno 
adira to che nelle no tre· e che, ùi piu anche, ricerca maggior 

uore, quantunque sia minor pericolo, l'ammazzar altri che l'am

mazzar se stesso. Quello uol animo iti., e questo nasce so
vente da debolezza di cervello o da vilta di cuore, perché un 
petto generoso di rado tro a chiusa la strada per modo che non 
si possa rend ere gloriosa la ua morte. Egli è un cedere alla 
fortuna, con la quale i corao-giosi combattono intr pidamente 
fino a !l 'ultimo spirito. Quante feminelle si son date morte da se 
stesse, che n n ave riano o ato rimirare, non che aspettare, il 
guardo cruccio o d'un uomo! E quanti per fugg ire il ferro dei 
nemici , si ono precipitati da d irupi, sotterrat i nei pant .. ni e im
mer i nell' acqua senza speranza di i\·ere? (T., r6o-r) . 

L'uno e il due: la ragione di stato di Dio e quella del diavolo. 

on ebbe intenzione, a mio credere, Luci~ ro di far i grande 
c rilevat per salire sopra Dio, perch · in quel modo a ·rebbe 
a ·uta intenzione non eli sciogliere l unita ma di migliorarla il 
che pote,·a conoscere impossibile c l olo dono naturale della 
scienza. Ebbe ·gl i, dunque, p n iero d ' inalz rsi col tirarsi ùa 
un lato e partirsi dall'uno formando il due, SO}Jra del quale 
poscia, come sopra di centro, di egnò la sua circonfer nza di· 
\'èr:>a da qut:l !a J i Dio; né si poteva parti re dall'uno se non 
dive nta\·a cattivo, per hé tutto quello che è buono, è un . 
I dio, tirando la linea dalla sua circonferenza, per formare il 
tre, creò l'uomo; il diavolo s inse anch' egli una linea dali 
·ua circon~·r nza per fare il quattro, e lo sedusse. Iddio, he non 
o! e lasciar l 'uomo in mano dtl di avolo, lo •enne a redimere, 
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e formò il cinque; e, benché non gli le\·asse il fomite che lo 
seduce verso il due, gli diede la grazia che Io riduce erso 
l'uno: onde l'uomo è rima to libero (non potendo disegnare 
circonferenza sopra se stesso, perché non si da altra circonfe
renza che dell'uno e del due, non si ro anelo altro che bene 
o male) di di eg-narla, operando bene opra il centro dell'uno, 
operan o male sopra quello del due. i come si danno due 
circonferenze, cosi si danno due ragioni di stato, una di Dio 
e una del diavolo: quella di Dio è di accostar i a lui per e er 
grande, quella del ia olo è d'allontan r i da Dio per farsi 
gran e (P., 6-8 ). 

xxv 
vvedimenti umani e pro videnza divina. 

Il formare politici aforismi, Io scriverne regole tratte da' 
libri dei profani, è quasi un pretender che l'arbitrio dell'uomo 
sia nec ssario. Si può dire anche che egli è un disdeificare Iddio 
e deificare le cagioni seconde. Egli si serve di loro, ma non 
erve a loro . Chi, per i ciogliere i fi ici a venimenti, adduce 

I dio per rag ione, è poco filosofo; e chi non lo adduce per 
iscioglimento de' politici, è poco cristiano (D., 7-9). 

XXVI 

L'interes e come forza cos11 ica. 

L 'interesse comincia dal ublime concavo lunare e penetra 
anche nelle bas e capanne degli umili pastori. Egli nacqu con 
l'universo per mantenere e per di truggere l'univer o . Eali è 
l 'etica del mondo, p netrata anche nelle parti solide. on solo 
l'uomo vorrebbe dominar l'uomo, ma l'elemento gli elementi, 
ed allora che uno avera sortito il suo intento, lo sortira anche 
l'altro, perché finisca il mondo con quello interesse nel quale 

cominciò (R ., 29). 
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,. .{ VII 

ah·are lo stato accettando ogni cosa . 

I politici vogliono piuttosto che il pri ncipe avventuri lo stato 
e la vita che perdere, o per mezzo ùi pace o di t regua o di 
tributo o d 'altro, la riputaz'one. Io non mi ~ottoscri\·o al loro 
parere e d ico che , se la grandezza d'un principe consi. te nella 
sua ri putazione , che egli deve prima morire che perderla; ma 
che, se è fondata sopra qua nti ta di danari e di popoli oggetti, 
eh 'egli si accordi al tempo, che faccia paci, tricg ue , anche con 
disavantaggi di fama, che diventi tributario , benché d i gente 
inferio re, e che non trala. ci qual ivoglia cosa per bassa che sia 
(quando non venga contro la legge di Dio) per non avventu 
rare lo stato, perché ogni cos è migliore dell'avventurarlo. 
Quando questo non si è perduto, si è sempre a tempo di riacqui
sta re quello che si è pe rduto. È prudenza, non è infamia ne i 
principi . Es i non si hanno da fare a schifo di niente che ac
cresca o che mantenga la dominazione . Gli uomi ni p rivati sti
mano queste debolezze, perché le misurano col loro co m passo. 
Tutti i gradi degli uomini hanno la loro ri putazio ne e qua i 

tu tti l'hanno d itfer nte, anzi molte cose che in un grado sono 
infamia, nell'altro sono riputazione. Un principe, che ha uno 
stato grande, non perde mai la riputazione se non perde lo 
stato, perch · il suo sta to è la ua riputazione. È in conquasso 
il mondo, concio siacché g li uomini d'uno grado, saltando in 
quello degli al tri , confondendo le ripu tazioni, confondono l 'uni 
verso. Vuoi ovente il mercante f' r cl a gentiluomo, il g entilu mo 
da principe, il religioso da solda to , e dove la riputazione del-
l'uno con si te nel 

quella dell'altro, 
(D. I O ! -3) . 

sop portare e perdonare le ingiurie, salta in 
mentre che vuoi r ibatterle e ve ndicarl e 
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XX III 
1 atura politica della legge. 

La legge è una pol itica, ed oggi pochi legisti sono po li 
tici. Furono coloro che la fecero, ma non sono coloro che la 
imparano, perch é imparano solamente quello che s i è fatto e 
non a che fine sia sta to fatto . Pochi di coloro che fanno le 
leggi , le intendono. Chi cerca l 'autorita senza ragione, è senza 
ragione; levarla all a legge è un leva rsi l'anima. Questo avviene 
perché di poli ti ca in certuni è diventata meccanica, e, dove 

rima e ra fig liuola legi tti ma del gi udi zio , è fatta adotti a della 
memoria, e i legisti di razional i sono diventati empirici (P ., 9). 

XX IX 

Modi di acquistare il domi nio. 

Chi vuole imparare la strada d'introdu rsi in un altro, at
tenda a Da vide . Non vi s ' introd uca colla fraude, ma col valore. 
Non s ' im b ratt i le man i nel s ngue civile , ma in quello deg li 
estranei. Non offen da coloro che vorrebbe soggetti , gl i difenda . 
Egl i è forse vero che i piu degli uomini di entano g randi colla 
fra ude, non perché ella sia piu sicura del valore, ma perché è 

pi u facile : ond' è che si trovano assa i fraudolen ti e poch i valo 
rosi; non dimeno, la maggior pa rte di coloro ancora che hanno 
usata fraude per occupa re i paesi dove sono nati, hanno prima 
palesato il valo re dell 'accresce rgl i o dife ndergli. Il difendere i 
su dd iti degl i alt ri è un toccare la pi u viva corda della dom ina
zione. Se il loro s ignore si d uole, pélre molto ing rato; se tace , 
è poco s icuro . Non hanno ad essere difesi i sudditi , salvo che 
d l s uo p rincipe . Que to è il suo offizio . Chi se lo arroga, se 
non è, lo vuo i di ventare. Quell e repubbliche, che furono sa 
pute, no n fu rono ignoranti del l 'e senza di questo punto, mo
s trando d i conoscerlo per im portantis imo , qua ndo né meno 
permisero che i sudditi stessi si difendessero da se stessi 

(D., 94 -5) . 

Politz'ci e nzoralisli del Seicento. ! 8 
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/X 

La lirannide e l 'amore del pericolo . 

Che cosa fa tanto gustosa la tirannide se non l'amare il 
pericolo? Dov'è grande, non ha che desiderare; dov'è poco, 
l'accresce; dove non è, lo finge . La trag ica scena di costoro è 
piena di sangue ingiustamente spar o, gia ( l ) di co lpevol i, gia 
di semicolpevoli, gia d'innocenti. Dovrei dire solo d ' innocenti, 
perché la maggior colpa che gastigano i tiranni, m erita il nome 
della maggiore innocenza. Ma quand'anche questi non si sia 
tanto disumanato da fingersi il timore dove non è, rare volte 
conserva tanto d'umanita da lagnarsi che non vi sia ... Platone, 
e con lui Tacito, forse conobbero quello che ho detto; non lo 
esplicarono. Chiamano infelice il tiranno, non pel timore che ha 
di fuo ri, a cui con la morte gia d i questo gia di quel cittadino 
con diletto soddisface, ma per l 'interno che, rodendogli insen
sibilmente le interiora, non gli lasci a né trovar riposo né sperar 
rimedio. Se il dolore di questo non contrapesasse e sopravan
zasse il gusto degli altri, fra gli etni ci piu tiranni che principi si 
annoverebbero. Egli è un carattere che coscienza nomiamo , 
posto da Dio nella natura dell'uomo a fine che lo temano an
che coloro che non lo conoscono, contentandosi anzi di non 
esser conosciuto che di non e er temuto, perché non si perda 
il mondo per mancanza di timore e gli uomini non arrivino al
l'estremo delle scelleraggini (A., 45-8) . 

XXXI 

Cresce re , esse re cresciuto, cala re . 

Che un soggetto arrivi ad e sere il magg iore nel mondo, 
nel la citta , ne ll a corte , non è tanto faticoso quanto il mantener
visi, solo. S'aiuta chi cresce, chi è cresciuto s'abbandona, e di 

(1) [« Gi{L. .. gia .. . g ià»; è il t< y a ... ya .. . ; a .. . » s pagn .: «ora . . . o ra .. . ora >), Alt r i 

esempi a1 ~~ • Il e X L .] 
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chi cala ognuno diventa inimico. È tanto faci le il troncare nel 
principio una potenza nascente che, se l 'uomo non a es e in 
stinto d 'a iutare chi cresce , n i uno diventerebbe grande ; ed è 

tanto difficile l'abbattere colui che è cresciuto che, se nel lo stesso 
modo no n l'inclinasse la natura a distruggerlo, in un me es imo 
luogo si rimarrebbe sempre la grandez1 . Negli augumenti altri 
non si quieta, sinoché non ha innalzato il soggetto al som mo; 
ne l sommo, sinoché non lo vede declinare; nella declinazione, 
sinoché non l 'ha precipitato. Le azioni che si fanno in favore 
di chi cresce, in odio di ch i è cresciuto, in danno di chi cala, 
per misurate che sieno da intendenti politici, fa che sieno smi
surate la natura. Sia prattico il nocchiero quanto uole: la cor
rente di questo istinto insensibilmente ali leva la mano e nel 
fine del viaggio lo conduce in ogni altro loco che in quello che 
pensava d'approdare . Il Cielo, che è una causa universale; la 
natura, che è feconda; la necessita, che obbliga; l'esercizio, che 
insegna ; l'esempio, che persuade; gli uomini, che inanimano; 
l 'in idia! che stimola, gli formano un contrario; e se il Cielo 
diventa particolare, la natura sterile, l'obbligo riceve violenza, 
la velocità non da tempo all'esercizio, la differenza non lascia 
luogo all'esempio, la superiorita all'invidia, o si ferma egli stesso 
o si muta o si muore, dalla natura conservatrice formato, mu
tato, ammazzato (A. , IOg-rr). 

XXXII 

Ingrandire altrui. 

Non vi è gu to maggiore di questo. Non vi è inganno che 
l 'adegui. Eo-li è il precip izio dei piu avi . Egli è la ruina dei 
piu possenti. Le cose che sono in noi non le vediamo a diritto 
in noi, ma di riflesso in altrui. La bellezza propria non i co
nosce senza specchio, ed è specchio della propria grandezza 
colui che abbiamo ingrandito. Si ri mira grande con gusto . Si 
vorrebbe veder maggiore, non perché è egli, ma perché pen
siamo e ser noi. Non si sospetta di lui, perché non si aspetta 
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ingratitudine da lui. Ton si teme , perché non si stima. Par che 

debb ' esser piu facile il di t gg re che l'e ifica e . È ero che 

le torri che si sono in na lzate si po sono a sua vogl ia abbassare; 

ma non gli uomini. Non è tutta di colui che la fabbrica quella 

grandezza, dove egli non fu solo a fabbricare . Si chiama dar 

aiuto, non ingrandire, 1uando il soggetto concorre, non solo 

passiva mente rice endo, ma anche attivamente cooperando. 

Quindi è che dove pensiamo aver fabbricato una grandezza mi· 

n ore della nostra, troviamo che se ne sono fabbric ta una mag

giore (R ., ros-1o7 ). 

XXXIII 

La sicurezza dei governi. 

L'ottimo governo fa pigliare amore al pubblico, il pessimo 
perdcrlo, anzi mutarlo in privato . Que' principi, che hanno 
armi proprie invecchiate nella fedelta, poco hanno da tem ere 
d'un capo o sia offeso o sia ambizioso. on vorra, se è d'animo 

nobile ; non potra, fellone. Incontreranno molte volte, se il regno 
non è tiranno, nei Furii Camilli, nei duchi d'Alba, e, se in 

male nature offese, in un \Vald tain, in un conte Enrico di 

Beerg . .. Ma non solo questo principe o repubblica non ha da , 
temere dell'ira e odio dei capi, ma né meno dell'ambizione, 
a tutt i ostando la fedelta degli eserciti, la quale s'ha da creder 
impedisse (se però furono tentati, ché io non l'affermo) Pro

spero Colonna, il gran capitano e il duca di Parma nello stato 

di Milano, nel regno di Napoli e nei Paesi Bassi (A . , 181-2 ) . 

XXXIV 

Il buon t imore. 

È bene il far temere <Yli uomini, ma non gia il farsi temere 
dagli uomini. È bene che temano delle azioni proprie , non di 
quelle del principe, ma per quelle de l principe. Il timore vuoi 
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es ere fi gliuolo dalla mae ta, non della crudelta: l'una produce 
r i erenza e l'altra è compagna dell 'odio: quella è originata 
dall e azioni grandi , questa dalle cattive. Egli è i curo quel si
unore del quale si teme la virtu, ed è in mal termine colu i 
de l quale si teme la pazzia. Ha del divino il principe, quando s i 
fa temere perché vuole che noi operiamo bene; ed ha del dia
bolico , se si fa temere perché egli vuole operar male (T., 95) . 

xxxv 
L'aristocrazia, elemento d'ogni stato. 

Tutti gli stati , anche le tirannidi , si governano coWaristo
crazia: se non la formano i magistrati, la formano i ministri, la 
massa de' qual i è una repubblica. Il dittatore è il Privato (r ) ; se 
e o non fa veruna cosa, d iventa un niente; se fa ogni cosa , ha 
del tiranno (P., g) . 

XXXVI 

Gli uomini ragguardevoli. 

È barbaro al certo e fuori dell'umano che, dove la repub
blica e i principi avriano da formar leggi e cercar modi per 
animare e stimolare gli uomi ni alle azioni e d'eterna fama e di 
gl oriosa memoria, le instituiscono e li cercano per impedire a 
chi le imprende il valore , la virtu, l'operare, l' essere. Fu ini
mico d i io, de lla natura, dell'uomo, dis truttore delle buone 
leggi l ' inventore d i CJUe ta pessima. E lla non mira tanto a im 
ped ire la tirannide quanto ad sercitarla con sicurezza sia del 
principe sia dei nobil i sia del popolo, levando di mezzo i sog
getti riguardevoli, il valore dei quali è l'asilo dove ricorrono i 
sudditi oltraggiati, la presenza , il freno, che fa vergognare prin-

( r) [Spagn. : favorito del principe .) 
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cip! e senatori a commettere scelleraggini. Non si è trovata 
repubblica nel suo bel fiore piu ferace d ' uomini valorosi deìla 
romana, e che pi u se ne sia profittata, non corrotta. Applaudi\ a 
il popolo con straordinario onore alla virtù grande d ' un citta
dino, e del medesimo, qualora si muta a, con se era giustizia 
correggeva i difetti (A., 138-40) . 

XXXVII 

Virtu e invidia. 

La tiran nide odia e teme i valorosi. La popolare non arriva 
a tanta corruzione d'odiargli; arriva solamente a temergli, ma 
né quella né questa gl'invidia, perché l 'i nvidia non sale e non 
scende . Solamente l 'aristocrazia gl'invidia, gli teme , g li odia, 
e, quando non gli teme, fin ge di temergli. Vuoi ripararsi con 
lo scudo delia debolezza d lla nota della malignita (P., 29) . 

XXXVIII 

La liberta di parola. 

Muore col dir libero il viver libero, ed è odioso al tiranno, 
perché è necessario alle repubbliche. Non si può dire padrone 
di sé chi ha soggetta altrui la lingua. Un solo, che non tc:ne 
d i parlare e che sappia in tempo parlare , fa bene a mille. Si 
astengano dalle cattive operaz ioni coloro che sono sicuri di sen
ti rsele rimproverare , ed è bastevole un uomo libero , che abbia 
cervello, a conservare una citta che si perda col silenzio. La 
liberta è da uguale , l'adulazione è da inferiore; quell a è nutrice 
della repubblica, questa è allevatrice del tiranno (T., 124). 
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XXXIX 

Il simulare . 

Siccome il simulare con gl i egual i è debolezza, co i il non 
simulare coi maggiori è temerit<L Non è bene sempre il dire 
tutto qu Ilo che si ha nel cuore, ancorché fosse bene tutto 
quel lo che si ha nel cuore . Si dee por freno talvolta al parlare 
libero, quando è gia corrotto il viver libero. Chi non l'adopera 
in tempo accelera , non impedisce, una possanza (T., 1 12 ) . 

XL 

tilita degli errori pensati e non eseguiti 
e virtù delle repubbliche. 

Io acconsento che gli errori in egnino e che siano utili, ma 
non eseguiti, pensati, non si correndo il pericolo e cogliendosi 
il frutto. Il silenzio , che ordinò Pitao-ora a' suoi discepoli, forse 
ebbe questo intento: non volse che si discreditassero con divul 
gare i loro errori; lasciò che gl i pensassero; non permise che 
uscissero in scena fino che da quelli che avevano taciuti aves-
e ro imparato di non fargli. Cosi il medico che va in pratica 

col maestro, vedendo quello che s i fa e considerando quello 
che far bbe nel bene e nel male che vede e in quello che egli 
pensa, medicando in astratto, da quello che fanno gli altri senza 
di ·credito dell a sua persona e da quello che pensa farebb'egli 
senza danno dell'infermo, gia ( r ) accertando (2 l , g ia errando, ap
prende d'accertare e di non errare. Que ·ti \'antaggi hannò le 
r pubb liche sopra i p rincipi. Entrano i giovani nei magistrati, 
c a somiglianza dei pitago ri ci ascoltano, tacciono, apprendono, 
non operano, sino che l ' insegnanza ed esperienza dei vecchi non 
gli rende addottorati . Suppliscono coll'arte ai difetti della na
tura (A . , 8 I ) . 

( r ) [Spagn.: \'. nota a l 1! XXX .] 
(2) [Spagn. : aartar, cogliere nel punto.] 
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I 

L'attaccamento alla terra patria 
e gli effetti e la fo rza del distacco. 

La patria ha qualiui in sé r etentiva per coloro che vi na
scono, att rattiva per coloro che se ne lontanano. Consiste ella 
nel gusto che la providenza della natura partecipa sempre alle 
cose necessarie, e anche nel l'aria, nel temperamento, negli in
flussi , nella virtu che da il loco al locato , e, fo rse quant ' in 
og ni altro, nell'assuefazione . La forza d i que t'u ltima , tutta 
pie na di contrarieta, è difficile da intendere e da sp iegare ... 
Tutto l' a more che ha posto la natura nell' uomo alla sua patri a, 
non è bastevole ad im pedire che o la necessita o l ' inte resse o 
l'ambizione o qualche a ltro potente motivo non lo cavi fuor i di 
essa . .. Credesi dai piti che l 'uscire dalla patria faccia i soggett i 
di va lore. Ne vedo l 'effetto, ma non disce rno per an che se sia 
cagi one o segno . C agione, se perché, vedendosi destituito da 
m olti mezzi, sia necessari o l'uomo a fa re esperie nza della sua 
virtti, che, rìs tretla fra contrari , maggio rmen te s'augumenta . 
Seg no, se, per superare i ta nti alle ttamenti della patri a e a bban
donar la, è necessa rio spinta grande, petto va loroso e for te, co n 
cui poscia a somma gloria si perviene (C., 393-4). 

XLII 

Mutamento dei tempi da felic i in infelici 
e difficoltà di adattarvi l'animo. 

Nascere in tempi aggiu tati al p roprio genio sembra g ran e 
avventura, se quelli fo s ro stabili o se in q uell i si morisse . 1a, 
poiché quasi sempre accade la mutazione e d i rado la morte, è 

sciagura grande il vivere con un te mpo for tunato per morire 
c n un altro infelice . Ei non è senza maraviglia di considerarsi 
come noi, che mutiamo col tempo gli abi t i esterni, non vogliamo 
po i credere che si debbano anche mutare gl 'interni col tempo. 
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In cosi fa ta debolezza incorrono non meno g l'ignoran ti che i 
dott i, o perché non sanno mutare quella natura nell a quale sono 
a ue fatt i, o perché non credono i debba muta re quella che gli 
ha prosperati. Ma la fortu na sovente varia c gl i uom ini , perché 
ella varia i te m p i ed essi non variano i modi (T., I I I ) . 

XLIII 

La sal ute ùai nemici. 

L'"nimico, ponendo fra le angustie, da a conoscere quello 
che si può fare : molte volte, perché aumenta l'intelletto, e le 
p iu, perché fa libero l'arbitrio, levando la forza alla legge con 
quell a della necessita. Questo se gli deve che , obbligando, di
s obbliga, d ifficoltando, faci lita, col mutare in giusto 1' ingiusto e 
in necessario quello ch'er conveniente. La natura, ia pigra 
sia prudente sia avara, indugia a far l'ul timo sforzo nell ' ultim a 
violenza. È ben vero che, per riserbarsi da poterlo fare, sovente 
muore senz' averlo fatto, e sovente anche perché non l 'ha fatto . 
Non si ha da correre inconsiderati agl i acquisti sempre che si 
può. È gran guadagno il mantenere l 'ignoranza, dove è piu 
facile l'insegnare che l'acquistare ( ., 22 5). 

X LIV 

L 'esperienza storica e la dim en ticanza. 

Lo s pazio d i cento anni per lo piu è la larghezza dell' alveo 
che h a il fi ume della dimenticanz . Sono di g ia morti quegl i 
uomini che conobbero infruttuose, vane, non senza gra n peri 
colo e con grandissimo danno le ribellioni . Non si scorgono 
pitl le ville abbruciate, gli arbori inceneriti , le rre insterilite , 
le citta des rte , d istrutte, d isfatte . on si c rede il danno o, se 
si crede , non si s tima, perché si conosce riparabile, perché si 
vede ri parato (P., I 3 I ). 
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XLV 

L ' instabilita delta fortuna. 

e tutte le co e del mondo patisco no questo movimento, 
perché l 'ascriviamo sopr'ogni altro a lla Fortuna? Certo, perché 
ne ha meno, e per questo è piu in tabile, mancandole anche la 
stabilita dell' instabilita; ond'è che ci lamentiamo della s ua be
neficenza e ci maravigliamo per la nostra ig noranza, non essendo 
ella sem pre ins tabile e non sapendo noi quando sarà (A., z6o ) . 

XLVI 

La riduzione d el mondo all'uno e la monarchia universal e . 

Non vuole Iddio che godiamo tanta felicita quanta goderes
simo se il mondo fosse d'un solo. Pei peccati degli uomini, 
permette tanti principi e repubbliche sulla terra. Cominciò que
sta dal comando d'un solo e fin ira quando arrivera dove aveva 
cominciato. È però forza che si perda chi alla monarchia uni
versale s'incammina: o perché non la può conseguire , e si rer
dera solo; ovvero co l mondo , dopo che l ' avra conseguita 
(A., 112 ) . 

XLVII 

La morte . 

Non è la m iglior cosa nell'universo di quella che è la reg
giore negl ' individui. La base, sopra la quale ergendosi questo 
colosso del mondo palesa la sua bel lezza, è la morte. Ella è 
la parte pit.i grave del concerto, ove stanno appoggiate tutte le 
consonanze dell'universo. Che cosa sarebbe egli, dopo la per
dita della giustizia originale, se non si morisse ? Il timore di 
quella raffrena gli uomini forlunal i. La speranza trattiene g l'in 

felici da lle scelleragg ini. Chi levasse la morte, leverebbe dalla 
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fabbrica del mondo la pietra angolare, leverebbe l'armonia, 
l'ordine , né vi la cerebbe altro che d issonanze e confusioni. 
L ordine dell ' uni erso è contrario ali 'ordine degli individui. I 
cieli, che si girano per !or particolare natura da occidente ad 
oriente, sono dalla natura uni ersale ogn i giorno condotti da 
oriente ad occidente. La morte non può essere cattiva né con 
dolore, se è vero che sia naturale il morire, perché le cose n -
turali son buone (R., I 27-8 ). 





NOTA 





I 

FAMIANO STRADA 

Una silloge dei piu importanti scrittori di politica e di morale 
scelti tra i minori del Seicento non poteva a meno di aprirsi con 
le due prolusiones in cui lo Strada, di fronte al nascente pensiero 
storico e politico dell'eta moderna, codificava l'antitacitismo del 
movimento gesuitico. 

L'autore, che era nato a Roma nel 1572 ed era stato discepolo 
di Orazio Tursellino e di Francesco Benci, insegnò retorica per 
quindici anni nel Collegio Romano della Compagnia di Gesti: e 
in tale ufficio ebbe a recitare via via le sue Prolusiones academi
cae, che comparvero riunite in volume, con altri saggi retorici, la 
prima volta a Roma nel r6r7 (in-4; il titolo era, piu esattamente: 
Prolusiones et paradigmata eloquentiae). Sotto il titolo definitivo, 
e rivedute dall'autore, le Prolusiones furono poi ristampate nel 
1627 a Lione (sumpt. J acobi Cardon et Petri Cavellat: in-r6, 
pp. ro + 420 + 33), con ricchi indici delle cose e dei nomi, quali si 
convenivano a un testo cosi caratteristico della nuova eloquenza 
gesuitica, concettosa e fiorita e pronta a coprire i suoi vacui con 
una ricca versatilita, di cui lo Strada medesimo fu anche tra i 
primi teorizzatori (x). 

{x) Vedi la sua Eloquentt"a bipartita (Gudae, 1654; Coloniae, r655): con saggi dei 
diversi stili. E cfr. BELLONI, Il Seicento (:za ed., Milano, Vallardi, 1929); pp. 301, 

456, 570, 590-91; TRABALZA, La Critica letteraria, Il (ivi, 1915), pp. 235. 273; CROCE, 
Storia della eta barocca in Italia (Bari, Laterza, 1929, pp. 442 e 443. Altri saggi 
oratorii dello Strada, oltre le Prolusi01us, sono le_ Oratt"ones III de Passione Do
mini (riprodotte in Societatis Jesu orationes, Roma, 1641), l' Oratio in novendiali fu· 
nere Gregorii XV (Roma, 1613), e I'Oratiuncula qua Urbanum VIII Collegium 
Romanum invisentem e:rcepit (Wilna, 1624). Cfr. SOUTHWELL, Bibliotheca scriptorum 
Soc. Jesu (Roma, 1676), p. 200.- Una riproduzione, materiale e scorretta, dell'edi
zione lugdunense delle Prolust'ones usci a Venezia nel 1644. 
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Si può avere del resto un'idea dei campi per cui 1tale eloquenza 
amava spaziare, e del suo vivace interesse (se anche IlJ.egativo molte 
volte nei risultati) per i problemi del tempo,- esami n an do l'indice · 
dei due libri di prolusioni, che qui non sani fuor di luogo riferire. 

Li b. I, prol. 1: A n proprium sit oratoris praestare S0lu.m memoria: . 
reliquis autem ornamentis animi1 praesertim inte~llegentiae q,cu
mine atque iudicio1 carere tuto possit. Quidque d~ oratoria cu·m 
facnltatibus alias comparata sentiendum sit (pp. 1--24). 

» pro l. 2: A n congruenter konestatis e i kistoriae legibuu facian·t ii
1 

qui 
in rerum narrationibus ad callida et politica, ut iPjsi vocant

1 
prae

cepta cuncta divertunt. Quo loco de Cornelii Taciti st-;ribendi ratione 
multa disceptantur (pp. 25-64). l . 

» pro l. 3: A n poltae dicendi sint obscoenorum carmiinum scriptores 
(pp. 64-100). 

» prol. 4: Idem argumentum: an polLice faciant~ qu1f, versusfaciunt 
impudicos (pp. IOI-130). 

» prol. 5: An ex rebus sacris idonea commentationÌ.:bus poè'ticis ar
gumenta proveniant aeque ac ex profanis (pp. 131r-156). 

Lib. II, prol. 1: De stylo oratorio: et an acumina dÌCltorum vellidan
tesque sententiae oratoribus usurpanda sint (pp. I.57-:à81). 

» prol. 2: An omnia dicerc debeat> aliqua omittere Plossit kistoricus: 
et an iudicia et coniecturae aliena sint ab eo> quae gremino ezemplo 
ad Livianam Cornelianamque scribendi rationem Cf.onformato illu
strantur (pp. I81-213). 

'' pro l. 3: A n kistorici cum poè'tis oratoribusqtte si.Jvlo conveniant: 
ple·risque historicorum ob t'd ezaminatis: ezemploqtue compasito ad 
conciones pugnasque narrandas/ ac demum una ead{emque re kisto
rice, oratorie ac poè'tice discriminis ergo descript~a (pp. 213-275). 

» prol. 4: Civilis institutio, et politica praecepta ad: omnem vitam 
cum in pace> tum in bello temperandam> ex nalrrationibus re
rum gestarum1 quae una Liviana decade continemtur

1 
ezpressa 

(pp. 246-274). 
» prol. 5: De stylo poè'tico> qui partim poitis ob ocul[os positis, par

tim ezplicata poè"seos natura monstratur (pp. 274-:295). 
» pro!. 6: De stylo poè'tico1 qui..... qualis esse de0eat

1 
ostenditùr 

(pp. 296-322). 
Li b. III, pro!. 1: Satyra Varroniana1 polsi poè'tisque Clognoscendis ac

comodata (pp. 323-347). 
» prol. 2: Poè'tae comici virtutes ad Plauti commenatationem ezpli

cari coeptae (pp. 347- ~92). 

» prol. 3: Virtutes reliquae comici poè'tae ad Plauti Qruoque commen
dationem absolutae (pp. 373-400). 

» prol. 4: Pistor suburranus1 sive nQ6~Ì.'l'Jf.La, cur siternuentes salu
tentur (pp. 400-420 ). 
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Le due orazioni da noi racéolte (r), sono senza dubbio le pm 
notevoli di tutta la silloge, e certo le piu note: la prima (lib. I, 
prol. 2) perché costituisce un'intransigente affermazione di quello 
che è stato chiamato « tacitismo nero ~> dello Strada (2), ma che 
potrebbe a maggior ragione chiamarsi antitacitismo moralistico, 
se hanno pur qualche valore anche le invettive retoriche; la se
conda (lib. II, 4), perché oppone alle esegesi tacitiste un nuovo 
esempio di precettistica, fondata su Livio, nella quale l'esperienza 
politica è quasi del tutto sostituita da un astratto dottrinarismo 
da letterato, che tuttavia cerca di ammantarsi di sapienza e di 
« ragion di stato » (3). 

Questo atteggiamento si concreta poi in forma storiografica 
nell'ultima grande opera pubblicata dallo Strada (morto a Roma 
il 6 settembre 1649): le De bello Belgico decades duo, che usci
rono a Roma per i tipi del Corbelletti in due grossi in-folio nel 
1632 e nel 1 647; nelle quali è narrata la storia delle guerre di 
Fiandra, dalla rinuncia al trono di Carlo V (I 555) alla morte di 
don Giovanni d'Austria ( 1 578) nella prima deca, e poi fino alla 

(1) La presente edizione riproduce fedelmente (fatta, s'intende, grazia della grafia) 
l'edizione lugdunese del 1627; ma con qualche necessaria omissione. Si sono trala
sciati cioè l'esordio e la seconda parte (esemplificativa e retorica) della prima ora
zione (sicché il testo riprodotto corrisponde, piu esattamente, alle pp. 28-38 dell'ediz. 
cit.); e della seconda si sono omessi (indicando le omissioni con trattini) gli episodi 
liviani che illustrano, in modo abbastanza ovvio, i precetti politici, nonché alcune 
frasi di circostanza della conclusione e un lungo esordio di scarso interesse (ed. cit., 
pp. 246-249). 

(2) La definizione di « tacitismo nero» è del TOFFAN1N, Mackiavelli e il Taci
tismo (Padova, Draghi, 1921), pp. 153-154: il quale per altro ascrive nella stessa 
opera lo Strada anche al « tacitismo critico" (pp. 185-186). Ma il Toffanin (a p. 154) 
mostra di fondarsi per la sua prima definizione sul passo: c Sumite, si placet, ez llt"s 
aliquem non minorum gentium kistort"cum, non qui reii?ionem obtentui palam habeat 
eamque, ubi u#litas concurrat, utili/ati facile jJostponat, sed e veteri ac prima no
bilitate mcdestiorem, ipsumque a qua dejtuzisse videtur hate scribendi ratio, uno 
verbo Cornelium Tacitmn "· (Vedasi a p. 5 della presente edizione). Secondo il T., 
questo sarebbe, per via del sumite, un «precetto" tacitista: «in questa pagina il 
nuovo metodo ha trovato la sua espressione in una formula, della quale il tacitismo 
non è se non una farraginosa applicazione » (1. c.) Ma se si legge il passo nel con
testo, qui ristampato, si vede subito che non si tratta affatto di un precetto né di 
una formula, ma di un invito retorico a prendere in mano Tacito, perché l'oratore 
possa immediatamente passare a criticarlo senza molte riserve. E tra gli antitacitisti 
lo Strada fu sempre annoverato: e come antitacitista confutato dal PAGANIN1, De 
candore politico in Tacito diatribae XIX (Pisa, 1646) e dal KYNASTON, De empie
fate C Cornelio Tacito obiectata (Oxford, 1761). 

(3) Cfr. CROCE, Storia dell'eta barocca, pp. 132-133. 
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presa di Rhinsberg (rsgo) nella seconda. Una terza deca si cita 
come rimasta inedita, perché la Corte di Spagna ne avrebbe im
pedita la pubblicazione. L'opera, piu volte ristampata (a Magonza, , 
r6sr-1654, a Parma nel 1653) e tradotta in varie lingue (r), fu giu
dicata come una storia di parte, rivolta soprattutto a . glorificare 
i Farnese: e certo l'autore asserisce nella prefazione di aver avuto 
a sua disposizione importanti documenti di stato, che altrimenti 
non gli sarebbero stati aperti. Fu anche aspramente criticata: dal 
Bentivoglio (Memorie, c. V: ed. Daelli, l, ro6-n3) per i suoi di
fetti storiografici e per le inutilj digressioni; e dallo Sdoppio per 
lo spirito partigiano (Infamia Famiani, Amstelodami, 1663). Ma 
l'intento precipuo dell'autore era quello, piuttosto, tli scrivere 
un•opera storica «fiorita» e, a suo modo, interessante; in cui le 
grazie dello stile e l'invenzione dei particolari supplissero alla vo
luta assenza di riposti insegnamenti politici e al deliberato distacco 
dai modelli tacitiani e sallustiani (chiaramente espresso, anzi, nella 
Prefazione). 

II 

LUDOVICO ZOCCOLO 

Intorno allo Zuccolo c'è, nei vecchi eruditi, qualche confusione. 
In primo luogo, per effetto di un errore del Tiraboschi (2) è ac
caduto uno sdoppi-amento della persona di lui, che è passato anche 
nei dizionari biografici (per es. 1n quello del Passigli). A un giu
reconsulto Ludovico Zuccolo l!SS9·I668), nato in Santa Croce nel 
distretto di Carpi, che tenne pubblici uffici in Modena e nella To
scana, attribuisce il Tiraboschi, unica opera, un trattato De ratione 
status, stampato ad Amburgo nel r663. Ora, se lo Zu,ccolo di cui 
Parla il Tiraboschi non scrisse, come pàre, altra opera che quel 
De ratione status, dev'essere tolto dal novero degli scrittori, per-

-
(r) In italiano da Carlo Papini la prima decade (Roma, Scheus, r639 e Venezia, 

r64o) e dal Segneri la seconda (Roma, Corbelletti, r648); in francese dal p. Du Ryer 
(Paris, rSso, 2 voli. in-folio; Rouen, r664, 4 v~ll. in-12); in ispagnuolo, con la con
tinuazione del p. Dondino, dal p. Melchior de Novar (Colonia, 1692, 3 voli. in-folio; 
Anversa, 17or, 3 voli. in-8). 

(2) Biblioteca modenese, V, 441; VI, 2IO·II. 
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ché quel Yolume nient altro che la traduzione latina, fatta tn 
Germania dal Garmer . del discor o del nostro sulla Ragion di 
Stato (t), 

In fronte a questa traduzione , lo Zuccolo è qualificato « picen
tino ", e non cen elloticamente, perché egli ste so co i i otto-
cri ve nella dedicatoria dei uo i Dialoghi nell'edizione del 1625. 

E poi hé, d'altra parte, l Zuccolo, autore di parecchi volumi pub
bli ati nei primi decenn i del eicen to, era nati o di Faenza, e come 
faen tin o è accolto nel catalogo del ~Iittarelli (2 ) , parrebbe gioco
forz compiere un altro sdoppiamento, se non do e se tener i per 
indubbio che allo Zuccolo, faentino, piacque anche dir i « pi.cen
tino » , for e perché a lungo vi e in quella regione e particolar
me nte alla corte di rbino. ello ste so volume dei Dialoghi si 
leggono accenni alla ua patria, Faenza, e c la li fu po ta una 
lapide nella ca a municipale. 

Infine i bibliografi, notand il De ratione status, se anche ab
bi a no isto con i loro occhi il volume del 1663 e appreso trattarsi 
di un a traduzione dall' italiano, non an n dove e quand fos e 
pubblicato il te lo italiano (3). Ma l'origi nale itali ano non è dari
cercare con quel titolo tra i volumi dello Zuccolo, perché e so se 
ne sta c me na costo nelle ue Cousiderazioni politiche e morali 
sopra ce11to oracoli d' illust1-i per sonaugi anticlzi (1621 ), delle quali 
forma l'oracolo und cimo. 

Ludovico Zuccolo nacque, dunque, a Faenza da una co picua 
famiglia di quella citta (4), sullo scorcio del cinquecento, e i e i 
primi anni della giovinezza in pat ria, e vi era ancora nel 16o8 

( 1) LUDOV IC ! Z C OL I P!CENTIKI, Disse1"totio de 1 atione status : l OHANNES GAR

è\IERS de italico in latinum ve~ tl't suoque au;rt·t (Hamburgi, su m p t. Zachariae H cr 
selli, 166:>). 

(2) De htteratura Faventinorum, sz·ve de viris do tù et scrij;toribus urbis F.:z-

1>entiae (Venezia , I7i5) , cc. rgt -3. 
(3) E anche il :\1 P:L'ECKE (D ie Idee der Staatsriison in der modente Geschiclz fe, 

l\ l iinc hen unù Berlin, 1924, p. 149) è rima to incerto sulla data, che determina solo 
per appro~s1mazione. 

(4) N ..: i libri battesimali della cattedra vescovile di Faenza è la no la del batte
simo, a di 1 settem bre rs6 , di uu A l viso de Ciuco! i o Zucoli, che dev'essere il 
nostro (Al viso= Luigi = L udovico), figlio di Aie aodro e di una madonua Barbara . 
I l padre Aie ~andro sa rebbe stato quel medesimo A le sandro Zuccolo, che fu coin
volto nei processi di eresia i truiti sotto P io V contro centocinquanta faentini tra 
il 1567 e il 1509, e condannato per qu st'accu a alle alee per cinque anni, e cola 
morto. 
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quando pubblicò il dialogo Il Gradcnigo, hc (com:: in e so è 
et , J JlP!h r crlic:-t~r ria' f 1 'l ' prÌll!' I"' :lr ' de! ~'-! c!...:l)i!e in~P -

gno »: e di I·< enza ricorda ne' suoi scritti luoghi e persOnP co
- tum anze. Fu per «nO \', anni ,, alla co r te:' di Crbino pr<: ·so il duca 
Francesco :'Ilaria II d >Ila Rov re, anni che gli chiama (nel dia
l go Il Bdtu::::o) di « male an·enturata servitù pe r il poco ascen
dcnt che han n gli uomini di lettere appresso i prencipi »,- ma 
non . enza cletinirt: altrove (Considl'1'<1::ioni ci t., p. 5) propri o il duca 
d' Urbino come "' prencipe raro per acutezza di giudizio, per intc
grita d i costumi, per e:perienza di ben go,·ernare » . rn quc - to sog
giorn che de\'e porsi tra il r6ro e il 1621 conobbe personaggi 
c spiCLt i di quella corte e delle pro s ime ritta, dei quali fa m t·n 
.tione. Nel r62 r era el i nuovo in patria vi fu ctscritto all'acca
demia dei Filoponi, fondata nel r6r3 P), e s i fregia di questo ti tolo 
nel frontespizio delle Cousidera::ioni. Fece, negli anni pr ssimi 
frequenti soggiorni in V enezia, for·e soprattutto per \' igilar la 
stampa d i uoi libri ; c sperò per qualche tempo ùi otte nere una 
le t tura n li'Cniversita di Padova, e a 1che di e· ere chiamato pr -
cettore del fìg liu l di Gio\'an Vincenzo Imperial e, noto uomo di 
stato e letterato g •no ,·ese. l\ l a ne lla se onda m<:ta di marzo si 
n:cò in I pag;na, pre so mo n ig-n r \ Iass imi, gia ,·esc v di Ber
tinoro e allura nnncio apostolico in Ispag;na. Ton sappiamo quando 
ne torn:1sse, ma cert<1 nel rG r era gi;i mort (v. bil>liografia. n. JOJ; 

la lapid ~ « in antico Jocata in una sala del 1 a lazzo muni cipale 
di Faenza " segnava come dala di m rte il r 630 (2l. 

Le opere che ci re:Lano dello Zuccolo sono, in ordine ron o
gico, le segue nti : 

r. Il Cradent:rro, Dialogo nel quale si discorre con t ro l'Amor Plato
nrco t a longo si ragiona di quello de l Petrarca . In Bologna, appresso 

(r) . l\IALATES TA CARL Fl'l, /, 'Italia accademica (Rimini, r 6h ), pp. r86-r JO: 

uove fra gl. accadt miei faentini è menzionato lo Zuccolo . 
(2\ J\'otz'zit! tratte dai 1/IH. di r;. JIJ. {'a/gùnigli, nella l3iblioteca Comunale di 

l'.1enza. Eccu il testo della lapido.:: « LudovJ.:u Z1n< 1/u- patncw Favt11ftno - ou1tm i 
disert issrmo Apotluus et .1Jusa1 1wt- cnn-plico - doc!issimis qurbus !zb, t bouar. aJ
flltlll cullonbus - aequlj•artln.f,J - t:,'>idalllttflt ad fmblicum don•ndt onus 1·uccto
Francisco ,1Jariac• Crb!llalum duci- htlt'ralorum ,1J,·ccnali- ob z•ù tults <'flli11ellt iam 

c/arissiJJuts- C'onsut(J a 1onum pollt,,-a, w11 et m 0 ; a/oon doclùsimu sc; Jfi•JJ i- De 
ltonore f)c uo!Ji/it 111 D,! ,EtiOIJU Dc auuotia- Dc ltalu.:o carmini' a!Iisqut' quamplu· 

n '·nis academzcis 1 ,hus- "' lt.Ù/Issùne dz su en/1- S. P. (!. F. conetl/i - qtti f)c amore 
optùne COIISC/ 1/JS!.I- m amons tc·slllnonl1Wl Pvsrul. - ùbrit atnto .l/DCA'.\.'.\' . 
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Gio. Batti a Bellagamba, 16o . -Dedicato <all' illustr is imo signor con e 
Alfon o L aderchi " · \'edi il CI!'ELLI, Biblioteca volante2, IV, 3 g. 

2. L 'A less ndro o DeLla Pastorale, con tre egloghe dell'autore (l'Edu
lio, il Critio, e florinda), pubblicato da G iambatti ta Zuccoli, «nipote 
d ll'autore "' con dedica a Clemente Bartoli, x genLiluomo d'Urbino et 
in igne letterato . In Venezia, per Andrea aba, 1613 . - Citato dallo 
ZE:" ne le note al Fontanini. 

3· Dialoghi. (Della Detta e della Di ·detta . Della V ergo na . Dell'Amore 
d..:' Pla tonici et del Petrarca. Della Ge losia. Del buon di. Della Pastorale) . 
In Perugia, appre o Annibale luigi et fratelli, 1615.- Dedicato da r
bino, 15 ago to r6r4, al molto illustre ignor Antonio Migliore e si nor 

lemente Bartoli »: il primo era «gen tiluomo et canonico di Ascoli ,. , il 
. econdo « gentilu m o di rbino ». omprend anche i d ue dialoghi p re
cedenti con qualche modificazione. 

4· Considera lioni Politiche e .Vorali sopra cento oracoli d'Illustri 
Per onaggz· antichi .. . nelle quali con in eo-namenti di ri ·totile, con au
torita di Corneli Tacito e d'altri crittori politici, si discorre di varie 
mater ie p rtinenti a l governo d gli Stati, alla introdottione de ' buoni co-
t urni e t alla cogni tione dell'H i ·toria. In Venetia, appre i arco inami, 

r62r.- L'autore nel fronti pizio è detto « Ludovico Zuccolo Academico 
ilopon di F ae nza»; e cosi nei egg. nn 5-6. Il volume è dedica to «al

l' ill.mo e Rev.mo 'ardinal Luigi Capponi» . pp. 54-73 i trova, nel
l'oracol XI, il di corso della Ragion di lato, di cui i possiede la ci
tata traduzione latina del Garmer (Amburgo, 1663). 

4 bis. Considerazioni Politiche e Jiforali te . (c. s .) ri\·edute e cor
rette, et aggi un tavi una breve r i posta alle Oppositioni de ll ' ccade
mico Pellegri no . All'illustrissimo signor Gio. incenzo Imperiale. In 

ne tia, appres o Iarco Ginami, 1623 (seconda edizione). - Per l'oc
casi ne d eUa ri posta, v . a l n. 5· In e s , oltre a ribatte re cen ur re
la tive alla forma framm enta r ia, alla lingua e al lo stile dell' pera, lo Z . 
dice tra l'altro: «Ch' io discorra p i di amm ini trazioni di repubbli che 
L' di regni senza aver mai governato, non fa caso, purché non parli a 
ca o. l'avere uditi maestri valenti, l'avere letti buoni libri, e l'e ere 
a l un o vivuto appre. so prencipe giudicioso e sa<rgio non mi hanno 
re o atto a governare, mi avranno almeno fatto capace delle ragioni 
del governo. Ch'io sia più oscuro nelle materie più alte che nelle piu 
tri iali, forse non da me, m dalle iste. st: materie deriva. h ' io m i 
vaglia più ù' sempi antichi che di mod~rni, cl ·nota ch' iu ab ia avuto 
più copi1. di quelli che di questi, o ch' iu abl ia dubitato di poter ta
lora dispi tcere con i mode rni, ma non mai con gli antichi. Che i per
sonaggi , sopra i detti dei quali io prendo a discorr -re, si en diver::;i 
di lingua, di cos tume o di condizione, non cono;;co quello che si rilevi, 
purché gli oracoli sien tutti politici o morali. Ch'io sia poco amico a' 
Leggisti e alle L egai , io no n so vederlo, e non 1111 i mostra. hi 
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d e te ta l ' ign oranza e l'i ngi ustizia non odia né le gi né leg,yisti, ma qu.:!le 
i augura buone e q uesu .:tggi » . 

5· Disco1 si. Dell' Honore , della Gl oria , d e lla Reputatione , Del Bnon 
Concett ... ne' quali co n pen ieri la piti parte nu \-i, ma pe rò tratti a' 
più riposti entim en ti dell'Etica e d ella Politica, si di - puta pienamente 
di tutte quelle materie , aprendo il \·ero modo di re nde r. i ho norato, chi a ro 
et illu tre. In V e net ia , appres o Marco Ginami, 1623.- De dica d !l'a. 
(Venezia , 20 no\·e mbre 1622) « al molto illu!:>tre si~nore il sig. Gieronimo 
Pima, gentil'huomo di Cataro •> . Precedon una lettera « al si nor Lucio
vico Zuccolo a Faenza », scritta da illantova, s . d . , dal co nte d i \ 'iare io, 
il quale manda un a cop ia che ha rict:: vuta da Roma di « alcune opposi
tieni fatte alb d ottis ima opera di V . . di Politica , stampatasi i m esi 
ad ie lro in Venezia », a cce nnand o alla « ami c itia e d o mestichezza passata 
giù tra lo1'o alla corte di Urbino »; e un a ri posta d e llo Zuccolo da Fae nza, 
nella quale rifiuta di risponde re a censure ell e non gli siano fatte per le 
stampe e col nome dell'autore, e soggi u nge: « Piu brevemente che mi è 
s tato po sibile ho nondimeno tocchi tutti i punti pr incipali delle oppo. i
t ioni in u na lettera ai lettori posta in principio delle Considerationi, che, 
da mc riYedu te e corrette, se ne usciranno fra poco di nuovo alla lu ce »: 
cioè nella pagi na di cui abbiamo detto qui sopra, al n . 4 bis.- Uno di 
questi di corsi, secondo una citazione del ì.\Iirtarelli , sarebbe stato prece 
d e ntemente edito in latino: I-Ieroica virtus sive de honesto gloriae studio 
(Venetiis, r6r5). 

6. Discor so della 1'agt'on del 1wtnero del ver so italiano. . ... Pen ·itr 
nuovo e c urioso , e con prove e vi e nti spiegato. In Venetia , 1623 , appresso 
ii i a rco Ginami.- Dedica « all'ill.mo e Rev.mo Mon ·.re Innocen tio ~las
simi V scovo di Bertinoro e uncio Apo tolico in pagna » (da V e nez ia , 
ro di maggio 1623).- L'ese mpla re che ne conserva nella Biblioteca 
\' ittorio Emanuele II di Roma , e he p roviene dal Collegio Romano, reca 
l'an notazione: « ex libris 1archionis fortia Pallavicini. Dono Auctoris », 
e l'altra : « Ex leg.to card. Pallavicin i » . 

7· Dialoghi. (De' saluti. Della eminenza d e lla Pastora le . De lla Bellezza . 
Della Delta e della Disdetta. Della Vergo na. Della Clemenza. D ella Ge
lo ia. Del fin ·so e rinusso d e lla virtti e de' vitii. D ella Citta felice. Del
l' Amore scambievole fra' Cittadini. De l Piace re. De ' T e rro r i panici. Della 
R ep ubli ca d' Eva ndria. l e lla Rep ubli a d' lop ia. De' vari i fini degli h uo
mini ). Te ' quali con varie ta di eruditione si scoprono nuovi e va lti pcn-
ieri Filosofici, :\lorali e Politici. In Yene tia , 16 25, appre so :\larco Gi

nami . - Dedi cato, da Madrid T- dicembre 1623, :< all'ill.mo e re ,·.m 
i\Ion i<Y . Ma s imi Ve covo di Bertinoro, Presenta to di 'atania e i'i'unci 
Apostolico in pa na ~ . }: la piti ampia raccolta dei dialoghi dello Zuc
colo, n~cchi e nuovi. 

~ _Yobilld commune et heroica. Pe n,i e r nuovo e curioso. In Venetia, 
1625, appres o l\larco Ginami . - Ded ica del Ginami, da Venezia 13 ago-
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162-, •· a!!' illu tri · imo signore il sig. Pi e tro "ontarini fu d ell' ill.mo 
ig. Al ·i e » (1 ).- Il cap. _·x è intitolato : < Demonstrati ne heroica di 

reci proco amore fra due nobili Venetlani , l' uno per nome 1 icolò Barba
r igo e l'altro ::\! a r co Tri vis<\110 : intorno a un caso di amicizia e di ge
ti ro ita, che diè poi mate ria al potma di Giulio . rozzi, il Barbarig-a 
oz·er o l'amico sollez1ùlo (2a ed., Venezia, r62 ) e ad altri componimenti, 
nonchè al euuente tr,lttato dello te o Zuccolo. 

9 · ecu! v delL' Oro rinascente nelL'amicitia Ira 1 icolò Barba rigo e 
.1Iar co Trivisa no. In Venetia, appre o Mare Ginami, r629. - Edizi ne 
ora descr itta d a . FRATr, in Bibliofilia, . X ·rii, 305-6. 

10. Discorso dello amore verso la Patria . In Veneti:1, 1631, appr o 
E •an, e li ta Deuchino.-Dedica (13 giugno 1631) «all'ill.mo ig. G ior

rna ro » , di Paolo t echini: il quale, alludendo al Trevi an · al 
a rbarigo, l dice: «opera del s ignor Ludovico Zuccolo, autor celebre, 

da loro mentre i v a t neramente amato ». li Mittar llicita diquesto 
lib ro una seco da dizione, fatta molti anni dopo, in enezia, per le 
stampe di G io . Pietro Pinelli, 1673. 

Tra le quali le più notevoli sono enza dubbio il Discorso della 
ragion del 1Wmero del verso italiano, in cu i i afferma il principio 
1 lla nece saria unificazione dell'accento e della quantita nella 
poe ia e i svolge un'importante teoria del giudizio e tetico (2 ); 

Il Belluzzo, ovvero della Cittci felice (3) , dove sono ce lebra te le li
berta della republica di an Marino; e il nostro tratta tello della 
Ragio·ne di Stato, per il quale lo Zuccolo merita di ess re con
: iderato il più pro~ ndo filosofo della politica nel suo tempo, e 
precur ore d Ile teorie che affermano l'autonomia d Ila politica 
dalla morale (4). Né il merito dello Zuc olo sfuggi ai suoi cont m
poranei, perché, quanto al Discorso della rag-iott del 1lU1Nero, B -
nedetto Fioretti lo cita e lo adopera ne' suoi Progi?mas·mi poetici 
(Firenze, 1627 gg.), e lo 'tio-liani vi polemizza contr nella su 
Arte del verso italiano (Roma, 1658, pp. 6-7), e più tard i il Gamba 

\1 ) Allude a ques to l ibro Al es ' andro Tas oni (Lettere , ed , Ros~ i , I , 324-5), per 
certi accenni critici contro di lui , ai quali si propnneva di rispondere: • E gli (lo Z.) 
- scrivt: il rs onobre 1625- va provocando questo e quello per immortalarsi; ma, 
se non fa meglio, s' immortaleni colle fi sch iate come il Murtola. lo credo che il si
gnor Scipione Chiaromonte gli !aveni auch'egli il capo per la sua parte • . E forse 
allude alle dottrine politiche che il Chiarom onte, in contrapposto a quelle dello Z. , 
an da va elaborando e che espo e poi nel la Ragioll di çtato (Faenza, 1635) . 

{2) Cfr. CROCE, Storict delL'eta ba,·occa, pp. J65-1 67 . 

(3) Ora ristampato da AMv A. BERNARDV, nell a 1 'uova scelta di Curiosita lette
r arie diretta da E. Lovariui (Bologna, 1930) . 

(4) Cfr. Cn.ocE, op. ci t., pp. 93-97 . 
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( 'ìerie dei testi di lingua 4 , n. 2 r q.) ln segnalò come e dettato con 
vi,·acita e leggiadria e da e.":>è ·e :lccolto ~ ogni p : of ,_. nrP d i 
bell e lettere"; e quanto al disco rso D ella ragione di tato basta 
notare che esso è la fonte i piratricé di tutto il \'asto trattat dél 
Settala, il quale anzi lo cita espr ssam nte ( t ) e ne ripete i ragi -
namenti nella ricerca ài un genere ·o munc alla buo na c alla rea 
ragion di s tato (che finisce p er riporre nel la prudenza) . 1\fa gi.i il su 
traJuttore latino, il Garmers, mostrava di c nascere ben poco I<L 
personalita dell' ;llltore, for e p erché di lui , dopo morto . non i 
pu bblicò alcuna biografia od elogio (2 ). L ince rtene degl i eruditi, 
de lle quali ahb iam di corso, i tro ,·an p i ancora aggr:1\'at e nel 
secolo scorso. G iuseppe Ferrari, -che Ics. e alc un i sc ritti de l! 
Zuccolo senza pen trame i conce tti teorici né r ndcr o-iu tizia alla 
loro importanza scientifica, ma a\·ve ti per altro la p as ·ione mo 
rale che li a nimava , <3) - credette addirittura he lo Zuccolo fosse 
di a n . [ar ino. Di que. to p:~.:so si co mprende c me la cosi dett a 
" scuola stori a» arrivasse, per le penne ùe l Fon·an e del Belloni <·P, 

p) D ella ragzon dt .>fato, l tb . I , i11 qttèsto v olum , ::1. pp . 66·67. 
(2) c Quoti ad a ucturem ìpsum altillel, Jlalus fuz/ gf'nte, j atria Piccntznus: a t 

s,•d.:m sua m post itl,z li1udrifzi j1osuit .. ... An ·v 1 o 1 c·.:.:·ibu s diam fucrit a ronszlii~, 

11d ab usci t:' m ad fJ/tbfzcum altquod m !mus adnwlt:s s z'l, cum certi ,,uht dc t'a re 111!. zl 

constd, nec qutdqt~t1111 ctiam asserere llb:HI. Cr~dt,ft•J zm tanun lanlus tii)(Ntll datn 
1/ùpaniarum, cum 'l'trt ulum clocfrrnal'IJUt' ac·ofù •nfùrr.·s ma .nmi esSI' solea11L, lt aud 
q;uquam n,•~tlt· 'l.·z·os ·. Qua f uel it ad ate, rum ltaec atque atza t>Jidit so ip!a, aequ • 
a c al/lecedeus calijr 'nosrr PrNmlur nocle. F urssc /,z,:ot ovy;.:Qovov .'>ep ftJI/0 ltcclmdu 
ajjirmare, 11 0n onuuno tamen aelate at·quafem. id certum est, ante illos Seplall i lt br••.> 

dc Ratw 11e status, !tane disst·r tafionem nowwf/a qu e ahas ium prodisse ». 

13) Corso su.t:rli un'tloJ i polltzà 1falùmi, lez. XX (nl!O\'a ediz .. 1\ l ilauo, 1\1ouanni, 

1 1 ?9 , pp. 3 o-3 .1): <.l n : sono cit:\ti, oltre al Betluz-:o, i so l i dtaloghi D ella ''ejm/J
blu·a di HvandJ ia e D ella I 'Cjmbbltca dz Ctopw. 

(4) F. FOI•"J? A.·o, Nicercllc lef!l-rar~<· ( Lh c.,mo, 1 9ìÌ, p. 23'-; .\. BF.LL0:-<1 , l i 

5:. icozto, ( 1• ed ., 1 99), p. :/'>7. Qualche accenno più c;atto in Tt~ARALZA . 0p. cit., 
TP· 277, 2!> - rpe r le teoriè letterariel. :\ella second::t edizione del Seic;·nto (:\!tla 10, 

1929, pp. 46ì-46 ) il BE!.LONI ha yoluto anc"ra òifen<.lerc il su o gi udizio ncg-at n1, 

so.; tencndo che c la teoria ridio Z Jac;tia apertn l':tclilu a qua lun que giu>tifìcaz io ne ; 
che • in ddìniti\'a (ma in pit!ni,s irna buona fele, o.' iut· nd e) lo Z. ha (1ato, con la 

sua definizione tìluo.;olica del concetto di ragio ~1 di st::ttu, una l e~i tt imazione a ll a fu 1· 

!Il Ula d.t.: il ti ne ~~ithltficil i mezzi '"· Con tro i quali a t·gom cnti è J:~ o se1 va r t.: che il peli· 
~ i •• ro dello Z u("colo rtou si comprcwle e na •1 si giunge ad ::tll't:rrarc il problt:ma delb 
autonomia della pulitk:t, iutorno a l quale c~~o o;i s \·oh;e: lliLIItre la • giu.,tificazioue » 

tlt·; mcui second Il fillt.: è soluzione di 1111 be11 di,·erso prul>lenta, quel)•) dct ra:•· 
1 on: tL\ p l•ti ··1 c morale, caro ai teorici della Contro r i(o,ma. ma dinr o dall ,t 
nno\·a t:-i1:·aza a!Termata dallo Z. Il Dt• Ioni poi Cl rc.l <li ;n•h·rare elle il l ibro Lri

tio.tu dal llucC\LJ~;t n·~i Rarrg1w_:;1t d1 Pa111G.\n, r.1~::: . LXX .. \ 'lltLila I I C'tmtuna 
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a fraintendere e svalutare le dott rine e tetiche e politiche dello 
Zuccolo: i cui meriti ora oltant son stati rivend ic::1ti da cos i 
lungo oblio ( r>. 

IIT 

LUDOVICO SETTALA 

_ s ai piu che alle sue dot e opere la fama del Se ttala è rac
c mandata al ricordo che di lui, come protomed ico di ì\filan fa 
il Manzoni nella descrizione della pe te. Tuttavia da qualche tempo 
s i è cominciato a rileggere il suo ampio trattato politico, di cui 
qui viene per la prima volta ri. tampata la parte sostanziale, e a 
valutarne 1' importanza come svolgimento i tematico (il piu com
pie so del suo tempo) delle idee dello Zuccol , e cio di q uanto 
di meglio abbia dato la scienza politica nella prima meta d l el 
cento (2). 

Il ettala, nato a l\Iilano il 27 febbraio 1 ~ ss gia a d ici anni 

( r6r3), per la de!ìniz'on c che la ragion di stato era cogmz1011t: tli mezzi atti a 
fondare e mantenere, e ad ampliare uno stato» , a rebbe a punto il Discorso dello 
Zuccolo (• se co·i non fos e, si dovrebbe negare allo Z. il vanto della as o luta prio
r ita ») : supponendo c.he il Discorso, pubblicato nel 162 1, sia stato di necessita com
posto (e difi"uw . biso na a giu ngere) prima del 16 13. Quest'ultima cougcllura, per 
quel che sappiamo, è natura lmente pos ibi le : ma, a ar te che 11 Bocca lini parla di 
un l i br o (che potrebbe anche e ere fittiz io) e im·ece :1 D iscorso non è un libro ma 
solo sezione di una parte d i libro . la p retesa ident ita fra la definizione ri portata dal 
Boccalin i e quella eh.: i tro va 11 Ilo Zuccolo (c La ragione di stato si rh·olge tut ta 
intorno a l cono'icere que' mezzi, c v al erse n e, i qual i s ·auo opportun i per ordi 
nai e o per cou e rvare quabi..1~i o~titm:iouc o repubi.Jlica qual t nq lt: ella ia ») regge 
solo formalmente c carie <;uanùo si cothicleri ru1o.: il conte»to in cui la seconda si 
tront e il ensiero da cui nacce. Siccht!, tutt'a l più, I.Ji~ogn a pensare che il Bocca
Imi fraintcnrl<'-:;c la Ll:(>ria d<:lltJ z., e ne prendcs~e !>O ltanto lo «punto per uua po
k tmca J' indole gencrak. 

(t) \'celi la rnonog-nlli:?. del CROCE :;ulio Zucco u in O·itica, X. ·n 11926, pp . 3CJ0-

3I';" : ri stamp~ta in Uomini e cose della vecchia Italifl (Bari, L a,c rza, 1927), l , 1 3· 

199, con qualche ag·giuma e modificazione (e cfr. la lor ia delL'riti barocca, Il. cit.). 
Da qudla m•>nografia, e prec;:.amente dalla prima forma , più ampia , sono tolte le 
presenti nntiziL: come clalla prima ristampa del t ratlatello D ella ragione di stato 
curata da Cro..:c in Critica, X. ·v (1927), pp . 11 7-128, è deriYata la presente ed i
zione.- Si veda pure la cit. op . del M E L ~CKE, pp. 152-1 56, (ma cfr. la recewion~: del 
CROCE in Li zllca, XX IJ l (1925), pp. II S-122 ); e \ '. DI Tocco, Ideali d'ùzdzj;ende n=a 
in italia dwante ia dominazz:one spagnuo/a (Me sina, Principatn, 1926) , pp. 191-6 . 

(2) .:\I EI:St:CKE, op. cit., pp. 153 sgg.: CROCE, Sto1·ia dell'etei barocca, pp. 96-97. 
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mostrava 1n;;egno precoce sostenendo una serie di tesi filosofiche 
in prese nza del cardinale Carlo Borrom cu. S Ludiò m dicina nel 
l'1\ten eo pa\'ese: e, ricevuto do ttore nel 1573, du anni dop fu 
chiamato a prof<::ssarla a :\Iilano. :'\el r6os di ,·entava allche lettore 
di filosofì'l morale ( r) nell e Scuole Cannobialle; e nel r627 Filippo l V 
gli conferiva il titolo di protom~dico del ducato milanese. In tale 
qualita egl i, gia ,·ecchio, insieme co l fig-lio s i prodio-ava nella lotta 
contro la p . te del r63o: preso anche lui dal con tagio, o-uari, ma 
un attaccù di apople ia l la-ciava scmiparali tico e in condizioni 
d i im becillita . e nile, fino alla morte avve nuta il r2 se ttembre r6~~ (2 ) . 

Convinto so. ten itore della corrente ippocratea nella medicina 
c nelle . cienze naturali, ne s volse con senno cd acu me e col cun
torto della ua med itata esperienza le dottrine in una lunga seri· 
di opere, tra cui ri cordiamo: In IIippocrati librum de aere, aquis 
et locis CO/Jllllentaria V (Colonia, I 590, in- ); De naevis (:\ Iil ano, 
r6os e Padova, 1628, in- ) ; Anùuadversiomo;t et cautionum mcdi
rarum libri l "'I (:\Iilano, 16 r -t e r62 , in - ' · Dordrecht, r6so; Pa
dova, 1652 e 1659); D e .~.1/ar.t;aritis (:\fila no, r6r 8, in--+); De p este 
libri T· (i vi, r622 , in-4) . Scrilti, come si vede, di interesse molte
plice e vario: pe rché l'ingegno del Settala era di sua natura por
tato alla versatilita (3! . E inver n n dalla medicina ma dagli s tudi 
filosofici egl i trasse i frutti maggiori, sia con il vas to commentu 
In Aristotelis problema/a, eli cui usci ron le prime quattordici :,e
zioni nel [602-J 6o7 a 1-rancoforte (2 voli. in-folio), c il r ·to era 
già scritto nel r627 (4l, ma rimase inedito fra i molti man osc ritti 
lasciati dall'autore; e ia co n le due opere . ue piu originali , il D c 
ratione instituendae et lrubernandae .familiae libri V <s) e i sette 
libri D ella n zg ion di stato. 

Uscirono, questi ul timi, a :\filano, appres o Gio. Battista Di
delli , nel 1627, in un bel volume di 272 pp. (p recedute da 12 inn.) 

(1) O, più esattamente, c la filosofia attiva, compresa da Aristotele ne' dieci libri 
D e' costumi a :\ico maco sno figliuolo, e negli otto libri Politici~ (Della ragion di 
stato , prefazione: a p. sr di questo volume). 

(2 ) Sono da consultare al r iguardo le bibliografie milanesi dell'Argelato e del 
. !anget: da cui deri1•a no le notizie correnti nei dizionari e nelle enciclopedie, e na
turalmen te anche quelle date dal Cantù nella Lombardia uel secolo XVII. 

(31 Cfr. ancora a p. 51 di questo I'O lume. 
(4) h ·i. 
(S) :\!cd iolan :, apud F. 13. Bide llium, 1626 (pp. 41.!. it!·S: d edicalo aJulio Are io 

s •;1alus Jfedi.JI,cnen is principi. Il Bruntl lo s.:;;n a com e c li1 re fort rare ~ . 
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111 quarto grande. L opera è dedicata con la data di :\filano 4 ma~
gio r 627, c all' illu -tris sim ed eccellenti si m o signore don Ema
nuele de Fon. eca e Zugniga, conte eli _ Ion errey e i Fonte:, del 

unsiglio di tato di ua . fae ta Cattolica, e suo presidente del 
opr mo d Italia 1) . E i fregia, dopo la dedicatoria e il c racconto 

dei capi dell'opera • di un bel medaglione dell'autore, Ludovicu 
eptalius patritius Jiedio/anensis allnos natus LXX!!, con la s -

pra critta: Ipsa corporis species simu/acrum est mentis (Ambr.: 
ant' mbrocrio) - e l'i nfra critta: .Vo1t tam Septa/ii z·ultus ùnitatur 

imago, Quam monstrat facie m pectoris ipse liber (I) , 

Dovendo accogliere il tra tat in que ta raccolta, è par op-
p r uno ridurne il test a quant poteva a ere un effetti o inte
resse e presentava un c ntenuto ori!!lnale. i on tralasciati c10e 
tutti i capitoli costituiti da citaz ioni o da unti di te rie cla siche 
e moderne o da e emplificazioni piu eh v ie e applicazioni e
conciari e: e un libro intero (il 5°), nonché qua i tutto un altro 
(il 7°), perché non i si poteva scorgere gran che di pi(t che la 
. oddisfazione di e igenze sistematiche. bbiamo però da to il som
m a rio di tutte le parti omesse, in modo che re:>ta e chiara l'idea 
dell'insieme dell'opera e del met do seguito dall'autore nella trat
tazione. Cure particolari ha voluto il testo che nell'edizione ori
ginale è irto di errori di tampa di segni d' interpunzione di tri
buiti a spropo ito e di una quantita di pecche che molte volte 
cleri ano dalla scarsa, per non dir ne suna preoccupazione lette
raria d el Settala. 

IV 

TORQUATO ACCETTO 

Di que to scrittore non si sa altro se non quel che t n cava 
da due \·olumetti che di lui s i conoscono, le R =·me, tampate per 
la prima volta a apoli nel 1621 (2), e il tratlatello D ella dissi-

(1) Del libro si ha una tradu7. ione Ial ina: L UDOVICI S EPTALII Patr icii :\Iediola

nensis, De r alione status libri septem de Italico in Lalin um ve rsi, necno n noti et 

indice illus trali a ]OHANNE GARME RS <F rancofurti, 165 , in-4 ); riprodo tta in una 

« editio no\'a, cui accedunt in hos seplem libros Tabellae. ynopticae :\L j acobi Tho

masii" (Francofurti et L ipsiae, apud johannem Ellingerum, 1679). 

(2) Rime di TORQUATO ACCETTO ( apoli , nella stamp. degli heredi di Tarquin ia 
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lll!t!a::iom: onesta, pubblicato anche a Tapol i ne l 164-I ( 1) . Suo pc:dr · 
fu un 13aldassare (2J sua madre un a Deli ,l ·angiorgi : il :;uo minore 
fratello i chiamava Rodrigo (3l . mò gli s tudi po Jtic i c filos fici, 
ma fu costretto dalle necessita de la vita a entrare in un'ammi
n i.·trazi ne, in una "occupazione di scgrct ria » , come allora si 
d iceva(!\ Era anch'egli dei mo lti che st;1vano at orn al marchese 
di Villa, Giambatti:ta l\1anso. :..l e lle Poesie 11omiclle di costui (s) t: 
una sua canzone, 11ella quale si elebrano le fati che che il :\!anso 
aveva spe~e per ravvivare in :'\apol i il culto deo·li '>tu li, VI SI 

fa partic lar riferenza all'accademia, che qu e,·t i aveva fondata, 
degli ziosi. 

I suoi ver i n n h anno nulla o quasi del barocchismo, che 
imp::rver:ava allora in ltalia: sono un o' pro~a i c i c t ntati m a 
st:mplici, dimostrano un animo gentil . Xobile era la ·ua am bi
zione di scp;narc alcuna trae ia d i sé con la poesia. Dic nell'av
v rte nza che precede il g i \·ani le voi umetto delle R ·/Jle: e • r asce 

ia ·cuno on obbli?"o di lasciar qualche nob ile segno in cui m tri 
che un tempo visse: è vero che non a tutt i è conceduto, ma ognuno 
il può tentare secondo il mestier suo, chi n n vi giunge, not 
solo trO\'a scusa, ma vanto, d'averlo procurat . C~rande è la 'iltù 
di colui che nella stretta c corta stra a di q ue ·ta vit'1 mortale 
pas ·a in modo che non cura d imprim Te un'orma, \'e chi viene 
appr sso abbia d 'onorarne la memoria. Io so che molti per v r; 
umilta, e molti altri per is iocchezza, stimano che ci sia m e n 
d'un'ombra . t\ questi non ri spondo; a quelli non ho che ne are; 
pur soggiungo loro che egualmente tu tte le cose di qu~ giù sono 
(Jmbre, e ch i vu oi far ben il onto non ha he prendere . 1l a, se 

L0llg"O, 162 1). Il . I INll~Rl RICCIO, ,\'otizie biogr. e bib!. degli scn·tl. uapol. jiori/1 
n f seco.'o x~-1/: Lt'ftera A (. ·apoli 1 75l, i ;::1JOf~ questa cdizioue dl'l 1621, ma ne 
r-ea una Lh-: a;:<.etisce del 16~6. e quella di • ·apoli, Gaffaro, 1638 , ri cordata dal 

l\ l a zz uclw Il i. 
(I) D, 1/,t di .. simulafione honesta. lratt·t~o eli TORQUA 1 o .\cCETTO (in • 'apoli, 

n Ila sta111p. tli E<;iclio L<J;J~o. 164 1). 
(2) Di .11.a tamil.'lia d'. ccLltO, di :\ las-a Lubrense, alla quale appar enc\·a qud 

Re ... inald d' \ccettn. s~rittore di l tbri grammati<:ali, retorici e a cetici de la fine del 
cinJuecento, di,C'OtTe R. l'IL ·\::-;r.IERI D I CASDID·\, ~loria d1 .1/u.rsa Lubrt·nse 1" ·apoli, 

1910' pp. p 1-2 . 
(J) C:tnzone pe1 la morte del padre, in Rvnc cit., p . roo. 
(4\ Rime c1L., p. 25 (ndla <.lldascara di nn sonetto). 

'il \' en~zia, 163-. pp. 322-~. 
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que ta è la condizione dell' uomo, basted conoscer a e vi \·er tra 
gl' in ganni non ingan nato . Itri si duole che 'l tem po contrasta 
con le carte c co' marmi, e che Il può vincer con tutti: giu to 
dolore della debolcaa umana, la qual n•Jn perciò ha da cedere, 
vedendo i eh nelle conte-~ non è da ripren Lr:>i il vinto ome 
il fuggit i\·o. Da tanta ragione fui persu:1so a seguir talora la dif
ficile e soave impre a dello ti l poeticù, a c hl! m'è paruto d i 
ri trovarmi disposto • . 

Dalla lettura di quei vers i pa sando alla me itazione del trat
tatello in pro a, ·i viene del r t ancora me !io a con scere uno 
spiri to pr fond e acuto, pieno d i senso morale die tro i velami 
dell'enfasi e del paradosso. Pertanto il Croce, dopo averne ill u-
trato l'importanza nella sua m onogra fi a sul pe nsiero italian del 

seicento(') prO\! "de a pre entare l'autore e a pubblicare l'argut 
scritto in una ed izione non venale (2), da cui sono tol te que te note 
ed è s ta to qui ri stampato il tes to, con le so le modifi che alla grafia 
richi este ( ome per la ri tam pa dello Zuccolo e del :\1alvezzi) dai 
criteri della collezio ne . 

L a defin izi ne di paradossale, he abbiamo usata, è la pi u ovYi a 
p r l'ori gi nale tra tta te llo. l\1a s i con ideri che in que ll a prima meta 
de l eicent , e ancora per qualch tempo dipoi, l'arte del fin gere, 
del s imu are e di simulare, dell 'astuzia e del! ipocris ia, ra , p r le 
condizioni illiberali della soci eta di allora, assai praticata (3) , e for
n iva materia agli innumeri tra ttati di p liti ca e di prudenza. c J1lulta 
obvene1·e lwctemtS1 quae tam simulationem quam dissimulatione11l iu
<Jolverun/1- scrive a un g io ane la ureand tede co che tolse q uel 
t ema ad argomento del s uo dottorato (4) - pa·rti1Jl in sC1~iptis1 parti m 

( t ) Storia dell'eta bar occa, pp. rs6-: -9; e per la poesia d ell' Accetto, in, 

Pl . 326-327. 
(2) TORQL\ TO ACCETTO, Dl'lla dissimulazione nrteJ ia (1641), con prefazione dt 

il. C ROCE; Bari, L ater za, 192S: nel primo anuiversano dc.:lla morte di Luig i Laterza; 

edi z ione di 300 esemplari numera t i fuo ri commercio; pp . Xl-i'· •. 

(3) L'Et itrco, scrivendo di !\ fu zio Ricc: io: • magna zL!e- elice- zn O/lnll sermone 
hb,·r tate alque hcenlia uti: .. . qual' ab au/ae amtnl/VItl' et ab lus 111011b1ts, qzàbus l 'ttn.: 

ulimur, m axime aliena existimanlur. 11t1m falsos fie n ulqt!l! alwd rluwwn m peci ore, 
nlw d in l111gua j;roptum hab. 1e, wmma j>1 udntl!a d:cztur » (Pmacotluca, Colon . 

1645, J , I I l ). 

C.ll De simula/ione et dissimulatione olim et llf1die usuali, upcriorum i!J(hltu )1ro 

loco im er phi losophos al iqua ndo obt inendo H . L . Q. C. d . X II octohr. anno :\ ! D 'C IX 

di. p utabit ì\ 1. CA~L. GoT T<>FR. lTT IG, lips . (L ip;.iae, liter i,; l mmanuclis Titi il. l~ in 

una miscellanea di dis ertazio n i fi loso fic he d el Sd e Settece nto , da me po seduta. 
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in 'i/Ìta CO JJ/11/ttn i , ita ut, iu.xta ge?Zium seculi qttoque 11ostri, nullus 
J~rt,del!~ re/'!dehr, qui artn11 s 'mu/oudi d dis,inw!rouli non calleat » . 

l a il si mul are e il di s imulare entrava altres i nelle cons iderazioni 
de i moralisti e dei casi ti , sulla domanda: A1t simulare et dissimu
lare ficca!; e otto q uest'aspetto se ne toccava n e i tanti volumi 
eli teo logia m rate ( I), e anche in q ualche li bro s peci ale <2) . La con
clusio ne consueta e ra che, in certe condizioni, la co a foss e lecita, 
non ostante certe entenze troppo severe e astratte di Cicerone e 
di Tommaso d 'Aquino, alle quali se ne contrapponevano a ltre di 
sa nt' gostin o e del Graz io, he aveva giudicato: " Cum 11ec quae 
scimus, uec quae volumus, onmia aliis aperire te11emus, sequitur ut 
dissimulare quaeda m apud quosdam f as sit " (3). Che e ra co ncl u
sione irreprensibile, pos to che parlare o in alt ri m odi manifestare 
il proprio animo iano atti pratic i che ricevono il loro valore e 
d i. va lore dalla volonta buona o cattiva, pura o impura, che li 
isp ira. Irrepren ·ib ile, a ltresi, sotto l'a petto logico, è la sos tanz ial e 
ide ntità che i usava affermare tra il imulare e il diss imul are, 
distinti tra loro solo come il positivo e il negativo; al che si 
riduceva la definiz ione della simulaNo come eius quod r e·l'era 110n 
adesi, praele.xta praeseutia, e della dissimula/io come eius quod 
rez ·era adesi, 1lCJ:ata praesentia, della simulatio come r ei absentis, 

dell a dissimula/io come r ei praesentis. 
~l a l'Ac e tto sen tiva tra le du e una differenza che, se non era 

logica , era psicologica (cfr. il ~ III del trattato): e nell'approfon
dimento di q uesta d iffe renza, per opera di un'anima piena della 
luce c dell'amor del vero e di una sollec itudin morale assai rara 
nel suo tempo, è il valore precipuo di que to saggio di nuova 
etica , che anti cipa in piu di una pagina l' indirizzo e le sentenze 
dei piu ce lebri moralisti modern i. 

(1) Ba la per tutti rimandare alla posteriore e conclusiva trattazione della Th eo
logia 1110IOIIS del L IGUOR I , libro !Il , n. Ijl. 

( 2) L ' ltug ricorda nella sua dissertazione un libro d el GYLICII, D e sinwlall'one 
d dùsimulahont', che per altro non mi è r iuscito di vedere. 

( 3) De z'?tre belli et pac1s, libro 111, c. I , ~ ; . 
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. G. BRIGNOLE SALE 

Di nton Giulio Brignole ale, uno dei piu illu tri patrizi e 
letterati del e icento genove e, si on dati fino a pochi anni fa 
d agl i storici gi dizi scar i e superficiali, corrispondenti a una non 
meno povera conoscenza della ita e dell'opera sua (1). • é, a dir 

ero, l'erudizione del 'ei e del ettecento i era occupata molto 
di questo curioso poligrafo, in apparenza affogato e affogabi le nei 
ba si pantani del barocchismo(.). 1a neppure una diligente, e 
non proprio compiu ta, monografia intorno a lui e a' uoi tempi 
venuta in luce nel 1914 (3), poté scuotere un indifferenza critica 
eh embrava ben matu rata, co i da persistere anche attraver o 
la revi ione e rivalutazione di quel secolo che si enu ta facendo 
in questi ultimi decenni, ma che per la cultu ra ligure è in gran 

(r) edasi a questo riguardo A. G. BARRI LI, Un tuffo nel Seicento, in c • Ant. », 

r • settembre r 96, vol. LXV, p. 57 sgg.; A. BELLONI, Il eicento2 (Milano, F. Vallardi, 

1929), pp. 88-89; e A. GoLINRLLI, Glon'e liguri (Genova, 1894). p. 13.- GIUSEPPE 
F ERR ARI nella bibliografia del Corso sugli se1·ittori politici italiani lo ci ta come 
A. BRUG::-.IOLI SALES (Tacito abb11rattato, Genova, 1671); e cosi pure. evidentemente 
sulle sue orme, il T OI"FANI:-1, op. cit., p . 191 n.: c on ricordo neppure fra le opere 
antitacitiane il 1àcito abb1~rattato (Genova, 1671) del Bruglloli ales, p rché l'anti
tacitismo di questo si riferisce piuttosto a que tioni di forma (?!) con cavillosita 

sccen tesca ». 

(2) Alczme memor ie delle virt1t del p. A. G. B. S. genovese, della C. di G. r ac
colte dal p. GIO . MARIA Vt sco TE (Milano, Luclovico ::\1onza, 1666), tradotte in 
latino (Brevis Sy1~opsis vitae ne vù··tutzem etc.) tla p . F . l' HERM ITE (Autverpiae, 

. \Voons, 1671 ); R. OPRAN I, Li cri/tori della L1guria, e particolarmente della 
marittima (Genova, 166i ). p. 42 sgg.; M. GIUSTINIANI, Gli Scrittori Hguri (Rom a, 
x667) , l , p . 92 sgg.; A. APROSJO, La B1blioteca AP1 osiana, passatempo autunnale di 
CoR ELIO AsrASIO A..NTI\'IGII.:\!1 (Bologna, I6iJ), p. 491 sgg.; 0LDOIJoo:r , At!Jenaeum 
L1:r:usticum (Perugia, r 6So), p. 54 gr.; F. i\IEJoo:INNI, R1tratto deL sonetto e della 
C<mzone, disco1 si (Napoli, 1677), p. 135 sgg.; 11-Jcnologio di pie memorie d 'alcuui 
,-,.l!giosi del!a C. di G. rac olte dal p. . A. PATRI GNAN I (V enezia, 1730), I, 141 sgg. ; 
G. ~1. CRI~SCIMBENr, Comentarz'i intorno alla storia della volgar poesia (Venez ia , 
1730, IV , 155; F. S. QUADRIO, DI'Ila stona e della ragione d 'ogni poesia (M ilano, 

1741 ), II , 308 e 673, III, 365 e 377 , , ro4, 354 e 467, ·r, 17 , VII, 31; MAzzucHELLI, 
Gli Scrittori d'Italia, vol. II, parte IV (Brescia, 1743) p p . 2098-2101: notizie, tutte, 
d a \'agliare molto attentamente, perché spesso inesatte o infondate . 

(3 1 M. DE MARINIS, Anton Giulio Hrig~tole Sale e i suoi t. mpi (Studi e ricerche 
sulla prima met a del Seicento); Genova, libr. cd . Apuana, 1914; pp. xxm-362; r6°; 

con pre f. di Alfredo Galletti. 



parte ancora da incominciare. L'autore ù i quell a monografia, de l 
res to, n e aveva n n piccola 1 e~[.HJI1:>ctbili~ù, pere h·, 111~11 re• cledic;-:. 

am plissime anali-;i , condotte con sim pati c:t. e indu lgente com pre n
sione , alle nume rose operette letterclrie del D. S ., esami na poi il 
Tacito abburattalo (va le a dire il titolo m aggiore, se non uni co, 
del nos tro ad ave re un posto nell a sto ria del le patrie lettere c 
del pens iero mod ' rPo) come un'operetta r etorica, esem pi di be li 
s t ile polemico, eserc itazione d i freùdo m oralismo, e relega le idee 
d ell 'autore nel camp della scola ·tica e cl ll'accademia \Il. Il Croce 
p e:r primo, dop di aver da te mp ri con osciuto al Brignole S ale 
il merito che gli s pe t ta in m odes ta mi ·ura n ella sto r ia della poesi2, 
ha indicat in lui uno dei pensatori piu origin a li del .·uo secol(J 
e dei più d ecisamente a vYi at i ve rso la~ rmazione del nu ovo pen
si ro (2 >. documentare e a rendere di d mi n io co mun e qu sto 
g iudiz io è d est in ata la prese nte r i tampa d ell e p ag ine piu impor
tanti e s ign ificative del Tacito abburattato il quale snrebbe desi 
derabile che ve nisse poi ri s ta m pato per in tero in qu a lche colle
zio ne . pec iale d i scrittori de l ~ eicento o di au to ri liguri . 

·ato a Cenova (i n an Francvsco ù'. !baro) il :? lu g li o 1605 . 
. posò il 9 clic ,mbre del r625 Paola Adorno, con lui immortalata 
dal Y an Dyck in du fa mos i ritratti che i conserva no n Ila 
galle ria geno\'ese di P alazzo H. o so. ?\ e l 1633 entra\'3 nella vita 
po litica face ndo parte d e i depu tat i ad andare incontro all ' in fa n L.: 

d o n Ferdinando d'Austria, d i passaggio da Genova; e l'a nno dopo 
faceva le sue prime a rmi lette rari e come oratore per l'in orona 
zione del doge Stefano Dori a e come accademico degli Addor
mentati. Fu a mbasciatore della R e pubblica in ! spag na , dal novem
bre 1643 alla prim ave ra d el 1646. ::.ra, tra le carich e pubbliche e 
le cure dell a fami g-li a e dell a posizione soc ia le, il suo animo 
era soprattutto r i,·olto alla poesia agli s tudi, alla m editazion e . 
E questa te nde nza Io pinse , q ua nd nel r648 rimase \"ed ovo, a 
prendere poco di poi gl i ordini sacri m:lle ;\fiss io ni "Urba ne : n e l 
r652 ent ra \· a a fa r parte della Compag nia di Gesù, dandosi all'asce 
e all a predicazione, fino a ll a morte ( r665). 

( r) Op. cit., c:tp. X\' l , pp. I i 9-20S: do\·e t uttavia è confutato 1' ing-iusto gi ud iz:o 
del F eRRAR I (o/•. ci!., LCl. cit., lez. X\'111 , p. 3-~51, seg-ui to anche dal RuroRINO, 

Carne/w Ta cito nella ston·a de/·,z cu:twa ( Firenze, 189.), pp. 34-35. 

(2) Shna tlell"el<l bar, ,cc,z, pp. I I 3·Iq. 1-3, 323, 4->0-4·1-1· e c(r. Lirici marinislz 
i BJri, Lateua. I9IO), !Jp. 300· 302, Saggi sulla ldteratu.ra itahn1a del e1Ce11l< , 
pp. 386, 412 sgg. 
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otto l' influ o delle nuove correnti del c concetti mo ,. e del 
arocco si svolge la ua attiYita letteraria, as ai feconda; in quelle 

correnti es ·a prende va un posto notevo e fin dal suo primo 
fru tto (I), le Instabilitd dell'ingegno c di i e in o tto giornate • , 
stampate a Bologna (per Giacomo 1 Ionti e Carlo Zenero) n l 
r635: una sorta di piccolo Decameron del secentismo, in prosa 

in r o (2) , che ebbe in bre e la fortuna di due ri tampe ( enezia 
:arzina e Pavoni, 164 r · ivi, pr so i Giunti, 1642). Gli seguivano 
per altro un gruppo di scritti d'indole religiosa: L a colomza per 
l 'anime del Purgatorio ( eno a, Calenzani Farroni, r635); JJiaria 
11-.faddalena peccatrice e convertita (Genova, r636; e nezia, r662; 

Iil a n , r671; trad. frane. del p. Pierre de St. ndré, Ai.x, 1674)· 
Il santissimo Rosario meditato ( enova, Calenzani, r636 e r647): alle 
q uali i ri attaccan piu tardi la Vita di santJ Alessio (Gena a, Peri, 
r648; t radotta pure in france e dallo stes o St. André; Aix, 1674) 

i due P anegirici sacri (Genova, uasco, 1652). la intant , nel 
1642 era intervenuta la pubblicazione, di cui ora diremo, del Tacito 
abburattato, a cui fa seguito una ricca serie d i opere d'ispirazione 
morale e fantastica: Il Cartwvale, coi pseudonimo di Gotilvannio 

alliebregno ( enezia, r639; r64 r; r633); le tre commedie Il geloso 
no1t geloso (i vi, r639; r663), Gli due anelli simili (recita ta a Genova 
nel r637; edita a 'lacerata, Piccinni, nel 1671), e L i comici schiavi 
(sotto il pse ud. di Gabri ele Antonio Lu ino, uneo, Stradella, r666); 
il romanzo LJistoria spagnuola (i primi quattro libri n l r64o, Ge
nova, F arroni e Barbieri; completo nel 1642, ivi, Pavoni ); e nel 
r 648 (Genova, Calenzani) Il satirico innocente, raccolta di epi
gr ammi, in parte d' interesse l tterario e di spunto antimarinistico 
e antibarocco. 

La ch iave di questa inver ione dell'atteggiamento del B. S. 
a ppunto nel T acito abburattato : che consta di nove di cor i reci
tati nell'inverno e nella primavera del r636 all'accademia degli 

ddormentati, ma non pubblicat i prima del 1643 (Gen va, a len 
zani; pp. 384, in-12: con dedica d Ilo stampatore all'ill.mo etc. 

(r ) • veYa gia pubblicato , nel 1634, la r icordata orazione pe r il dogato di Stefano 
Doria , e le Lagrime p er la morte della szgnora Emiha Adorni Raggi (P iacenza, 
Bazachi, I03ll· Cfr . la bibliog rafia del DE M:AR INtS, op . cii. , p. X VII! sgg.; alla 
CJuale sono pe r a ltro da fare non poche correzioni e aggiu nte. l vi anr.he, pp. xxt-xxitJ, 

la ser ie dell e opere fai a mente attribuite a l B. S. 
( 2) È l ' ull ica opera di "Giulio B. S. ~ che si trovi ci tata e brewmente dt cussa 

n l S eicento di A. BELLONI (2• ed . c it.), pp. 8- g. 

P olitid e moralùh dd S eicento. 20 
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signor Orazio Dalla Torre), con l'ag-giunta di un'a\'\·ertenza A ciii 
legge (da noi riprodotta in gran parte) di un discorso (I) intro 
duttorio, in cui l'autore, di cutendo c n un amico, illustra il uo 
programma di riforma della cultura accademi a nel senso di un 
più profondo intere -e per i problemi morali della filosofia e della 
letteratura. L'antitacitism del B. S. non è tanto, infatti, (anzi non 
è punto) un indirizzo politico, quanto l affermazione di nuove es i
genze etiche n ll' in t rpretaz io ne della vita umana, co nfo rmi allo 
spirito moderno e quindi an che di sfarmi dalla morale tipicamente 
classica dello storico de i Cesari . I cinque di corsi da noi scelti ne 
sono l'espre ione più eviden te ed efficace; ma anche negli altri 
è palese la stessa pro~ nda ispirazione: po iché il II tratta del celebre 
episodio, caro alla tragedia e al melodramma, di Radamis to e Ze
nobia (TAC., A nn., XH, sr); l'VIII dell'accenno all'educazione roma
nizzata di Conone r e! dei Parti (ib., II , 20); il IX: della rivolta dei 
legionari contro il prefetto Aufid ieno Rufo (ib., I, 2) ; men tre il \' 
continua a svolgere L'argomento del IV, qui ri s tampato. 

La presente edizione è condotta fed !mente, salvo che per il 
necessario ammodernamento della grafia, su quella riginal dal 
Calenzani: ma ne corregge non poche me nde e lezioni scorre tte . 

VI 

VIRGI LIO MALVEZZI 

Il ;\[alvezzi ( r59s-r634) ( r) nasceva da una famiglia bologne e 
che vantava lunga afTezione e devozione ai monarchi de lla Spagna 

d i averli serviti s mpre c n la spada; ed egli . tesso entrò in 
questa \·ia, eh tr vava in certo mod segnata da ll 'e empio d e i 
maggiori. Costretto ad allontanarsi da Bologna per un incident 
duellistico occorsogli con un c nte Piccolomini, militò per la Spagna 

( 1) Per la biografia del Malvezzi si vedano: G urr.J NI, T eatro degli ttomiui let
terati (Venezia, 1647), I, 222-3; L. CRASSO, Elo.([i d'uomini letterati (Venezia , 1666, 

Il, 364-3;0; ZA:--11, 1 Jemorie, imprese e rrb·atti de' signori accademici (;el ati di B o
fo,:;lla (Bologna, 1672), pp. 385-8 (i n queste ultime due opere è anche il ritratto di 
lui ; 0RLANDI, Notzzie dt!.t:lr' scrittori bJ!ognesi ( Bologna, 17 14), pp. 260-1; Afemorie 
d'z/cuni uomirzi zl!usbi della famiglia Jl!a!vezzi (Bologna, I ì/O), pp. 121-125; e, spe

cialmente, FA:-.<TUZZI, .'\'oti::ie degli scrittor i bo/og-nesz (Rologna, r ;SS), V, 1;6-t So, 
che è il !JiÙ riccamente informato. 



'OTA 

nelle guerr e d i F iandra e in q uelle di Piemonte, dove fu all'as edio 
d i V errua. ::\Ta avendo poi dovuto mettere la profes ione delle 
armi per cagionevolezza di alute, dopo e ser i alquanto ripo ato 
in pa tr ia tornò ai ser vigi d i pagna, recando i pr o la corte con 
una raccomandazione del duca di Feria, otto il quale aveva mili
tato. Cola egli i legò in i tretta dirne tichezza col conte-duca d Oli-

are , di cui calorosamente approvava e ammirava l'indirizzo po
litico, e del quale i acqui tò la piena fiducia . L Oli,·are non olo 
lo chiamò al co n iglio di S tato guerra, ma lo mandò nel 1640 
amba ciatore d i Spagna in Inghil terra, dove il Ialvezzi praticò 
a sai Carlo I (e s i d ice che, o erva ta la fi s ion omia di quel re, 
a ve e progno ticato la m orte violenta che lo aspe ttava (I) ); e poi 
ancora g li a ffid un'altra mi ione pre so il ardinal F erdinando, 
govern a tore de i Pae i Ba i. E quando, nel 1643, il conte-duca fu 
rudelmente acrificato all 'odio popolare e piu dire ttamente a 

que ll delle principes e e d a me di cor te (egli aveva risp to una 
olta a lla regina, a l vederla immischiars i in cose di politica, che 

i m on aci servono per pregare e le do nne per far e fi g li ); quando 
q ue ll'uo mo, che era a s uo modo un gran patriota e zelan ti imo 
n el servizio del re, fu rei gato lontano da Iadrid e trattato con 
t an ta d urezza che qualche ann dopo ne venne pazzo e mori: il 

Ia lvezzi , ubbidendo a un dovere di gentiluomo, hi e al re di 
p ot r i recare a c ivere e morire " col suo c signore" ; al che il 
re rispose approvando quel entimento, ma differe ndo la licenza, 
pe rché l opera di lui gli s rviva per una giunta eh aveva allora 
convoca ta. Cos i narra il 1alvezzi stesso in una lettera a un amico 
b olognes (2) ; nella qual ente forse un po' di compiacimento 
p e l be l gesto(3), ma eh , insomm a, mostra eh eg li sape a come 
b i ogna se condursi correttamente. Chi ri cercass tra le su cart , 
che pur i d ebbono conservare in qu alc una dell famiglie da 
lui d iscese, e nei d ocume nti dell archivio di im ancas, potrebbe 

( 1) FANTt:ZZ I , op. cit. . "elle L etle,·e cit. dell'Armanni sono not izie del suo sog

giorno in Inghi lterra , I , I 7; III , 35·9· 
(2) I n data di Sa ragoza, I I ottobre I 643, edita dal FANTUZZ I , op. cit., pp. 177- 11. 

(3) c V. S. se nza dubbio no n i meraviglieni di vedere, qu:wdo sono nella mag
gio r fo rtuna ch ' io sia s ta to ma i a i miei giorni, tratti di lasciare la fortuna c la patria, 
parenti ed amici, intere s i ed onori, per seguitare un amico cascato nella mala for
t una: dico che V. S . non s i meravig lien\, perché t; informata della mia buona legge 
d 'amicizia, e che sono e che ho sempre protestato d'es;.ere un uomo onorato e enza 
in te re se» . 



308 NOTA 

narrare la parte ch' gli ebbe in quel grave ri olutivo periodo d ella 
politica spagnuula,j). Di li a non mol o, il :\la! ·ezzi fer!"' ritorno 
a Bologna, con una gro a pen ione a segnatag-li da Filippo IV, 
e spese la sua attivita negli uffici municipali, ome componente 
del Senato e nel 1746 gonfaloniere, e n 11 accademia letteraria dei 
Gelati, della quale fu pre idente. 

Fulvio Testi lo lodava che, patriLio, con tradizioni di famiglia 
affatt militari, m·esse atteso alle lettere, quand in Parnaso "'s l 
calza Po\·erta degna aver luogo" (2), La . ua cultura era a un di

presso qu Ila tipeggiata in don F errante: "' dilettant di musica, 
di strol gia, di fortificazione, di pittura, di medicina, di teologia 
e di lettere amene" (3), dottorato in legge, esperto di cherma e 
di que tioni cavalleresche. Dell'astrologia,- tuttoché dica male 
nei suoi libri (4), g iudicandola, dove non riu civa fallace, opera del 
demonio,-« visse (attesta un biografo<sl) insino agli ultimi anni 
innamora to, fac ndo di quella gran capitale". l\la, soprattutto, fu 
studioso as iduo e profond d i morale e p litica, di arte della pru
denza e ragion di Stato. I suoi li bri offr no cons id razioni poli
ti che e m rali , d<1pprima appoggiate, come piaceva fare a quel 
te mpo, al testo di Tacito, nei Discorsi sopra Cornelio Tacito (1622) , 
poi alle vite di per onaggi storici, come dei sette re di Roma, 
delle quali pubbl icò il Romolo (1629) e il Tm'quinio il Superbo 

( 1) Con qua le smarrimento egli guardasse alle de astazioni della guerra dei 
trent'anni, s i vede nei Sucassi, pp. 8- ro. Sulla pericolos i ima situazione de lla Spagna 
si aggira l 'ode, più oltre citata, del Testi, il quale, del resto, nelle sue corrispondenze 
diplomatic he, ved eva e annunciava la decadenza di quell'impero. 

(2) ell'ode al marchese Virgilio :\falvezzi per la sua Storia di pagna; dov'è 
questa strofa: 

, Ji esempi dei maggiori 
mirasti e con invidia, a' patrii telti 
in lung'ordine affissi 
arnesi fiammegg-iar Arabi e :\tori : 
spade in Damasco ricun·ate, elmetti 
di attorcigliati bissi, 
archi e feretre di gemmati aYorii 
e con tremuli errori 
pendenti di capti\·e a t<.: guerriere 
pennon Francesi Belgiche bandiere. 

(3) ORLAl'Dl, op. et/. , p. 2uo. 
(4) V., p. es., David peruguitato, p. 130. 

(S) L. CRASSO, l. c . 
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(1634), poi a per ona i di Plutarco come nel Coriolano (164 ) 
e nell'Alcibiade (164 ), o della storia sacra, come nel David per-
egu itato ( r634). 1 é tenne troppo diver -o procedimento quando 

il suo servizio nella corte d i Spa na lo spinse a trattare di storia 
contemporanea, nel Ritratto del c priva/o » politico cristiano, estratto 
dall'originale di alcune azioni del conte-duca di an Lucar (1635), 
nei uccessi priucipali della monarclzia di ;pagna ttell' amzo I639 
(164o), nella Introduzione al racconto dei principali successi acca
duti sotto il comando di Filippo IV ("r6sr ) e nella Storia di Spagna 
sotto Filippo III e IV, scritta, come originariament i Successi, in 
i pagnuolo e di cui la prima parte fu poi stampata in I pagna (r) 
e la econda erbava inedit in Bologna in ieme con una storia 
della Guerra del Palatùzato (2). 

Balta ar Grac ian, che Io giudicava "un Seneca que hi toria 
un alerio que filosofa" (3), mostra a di far ran conto dello scrit
tore bologne e suo co ntemporaneo: e del Romolo e Tarqttitzo cri-

eva che "en la profundidad, en la concision, n la sentencia 
dexa atras muchos poema ,. , e che di esso «se puede decir con 
verdad que nilzil molitur inepte, pues no tien palabra que no en
ci rre un almo, todo es i eza e piritu" (4). l 1al ezzi, del re to, 
non solo è comune una certa aria di famiglia con l'autore del
l Oraculo manual, a cui certamente egl i fu di modello: ma gli si 
può attribuire anche una piu larga efficacia su certe forme che 
assunse la contemporanea letteratura spagnuola (5l. 

(r) Inclusa in ].]AJSEZ, Jl1emorzaspara la h istoria de Felij>elli(Madrid, 172 ). 
(2 P er tutta questa bibliografia ved i il FANTUZZI, l. c., al quale si rimanda anche 

er a ltri minori scritti. Per le edizioni da uoi con ultate v. a p. 256 del pre ente 
volume. 

(3) Agz{deza y arte de i11gmio (1642). discorso 52 fin Obras, Barcelona, I ?Oo , 

l I, 335) . 
(4) l vi, disc. 35 ( II, 298); e, per una citaziont:, cfr. Critico11, II, 2 ( I, 162). 

(5) II Lt·zA , nella s ua Poetica (1737) , ri fe riva al \!al vezzi l'introduzione in 

l spa o-na del c cultisrno • · Ma gia nel 1659 Io Chapelain avvicinava per questa parte 
gli spagnuoli allo scrittore italiano: c Généralement, !es modernes espagnols ont cor

rom pu leur tyle et so n t tom bés dans !es figures bizarres et forcées don t vous accuscz 

du i-c i (Gracian}, justement carne le3 Italiens modernes ont fait sur le modèle dc 

M a h ·ezzi. Quevedo e t assez de ces gens-Ià, quoiqu'un peu moins que la plus pa rt 

cles autres • (l e tt. a!lo Spanheim da Parigi, 21 dicembre r659, in ]EAN CHAPELAIN, 

L ettres, ed. Tamisey de Larroque, Paris, 1 83, l I, 75). Per un altro accenno al Mal

v..:zzi, e al modo in cui questi c accablait • la storia c d e réflexions ambitieuses •, 

v. i vi, p. 45 (lett. del 27 giugno '59). 
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Ai suoi te mpi, godette non poca reputazione, che non fu gii 
quella vana e tìttlzia deglt elogi ipe rbn lict allora as ai comuni, 
ma la reputazio ne presso gl'intendent i, i quali in lui salutaro n 
un moralista e stili ta che rinnovava ed emulava Se neca, e il m ag
giore, se no n il primo per tempo, de i « enechisti » italiani. All'appa
rire dei primi ·uoi scritti, ci fu chi lo giudicò c spacciò per un 
semplice imitatore o addi rit tura v lgarizzato re di eneca; m a il 
Lancel lotti , che aveva accolt que ·ta opinio ne, le tto ch e ebbe 
una prima e poi una seconda v lta il R omolo, toccò con man 
(dice, sconfes ·ando la sua anteriore credenza) « che ci è del sale 
e proprio in quanti ti grande », e le se e ril esse quel libro « con 
singolare dile ttazione maraviglia » ( r) . L'Achillini no n credeva eh 
allora in a lcuna l ingua foss «scrittore che con succhi piu sostan
ziosi, piu eruditi, piu profondi e più frequ enti abbia mai scritto», 
e, paragon andolo a Lucano, l teneva uperi r a Seneca(2). Il Fru
goni, nel suo immagino o « Tribunale d ella critica», pur prote-
ta ndo co ntro iffatta mancanza di riverenza a ·eneca, descrive ,·a 

i libri del 1[alvezzi come c al uni volumetti dorati a guisa d e lle 
pillole, ma pillole non erano, perché co nfez io ni di giacinto pe r 
soli var il cuor dell 'in tell e tto, e magi ter di perle a ristorar il 
calore dello spirito agente » (3) . Questo ricono cimento di merito è 
in ce rto modo confermato dalle molte edizi ni ital iane delle sue 
opere e dalle molte traduzioni in latino, in fran ce e, in ispagnuolo, 
in inglese, in tedesco(4ì. ir a il r6-to l'A rmanni g li scri\·eva da 
Otlan presso il Tamigi, villeggiatura d ei sovrani d'Inghilte rra, 
che i c parti peregrini e nobilissimi prodotti dal raro ingegno , 
di lui, «dopo di e er andati errando per le naz ioni a farsi leg
gere e ammirare da tutti gli uo mini», e rano venuti a q ue ll e soli
tudini « per farsi vede re et applaudere anche da una regina » (5); 

(I ) L 'l-loJ[gidi, parte seconda, overo gl'r'ngegui non ùtfenori ai passati (e:l. di 
\'enezia, 1662), pp. 207-9. 

(2) Lette ra al Lamberti (i n :\lARINO e altri, Epistolario, ed. Bozzelli-~ icolini, li , 
194: ivi, 193 , è anche una le tte ra del 1629 al :\lalvezzi del quale si e logia un libro). 

(3) D el cane di D iogene , Opera massima d i FR. I' UL \'JO FRUGON I, minimo. 
l quinti lafl-afl', doè il Trz'b wzal della Critica (V enezia, 16 ' 7) , pp. 374-7 . 

(4) Per le tradu zion i, alcu ne notizie in BR UKET;, III, 1350; BLANC, 22, 41 , 1433; 
e p er le tradu zioni spagnuole I'Enàclopedia europea-a mericana, XXXII , 591 ( fra 
questi tradutto ri fu il Que\'edo). Dci -uccessi trovo citata una lrad . ing lese di R. G <::n
ti lis (The chr'ef events of tlz -' monùrchie of Spaàz in tlz e year , 1639, L ondon, 1647) . 
• la delle trad uzion i man ca un catalogo esatto e comp iuto . 

(5) VI:<~C E :-<ZO AR:\iA :\'Nl , L etle1e (\'enezia, 1663), I , 1 7. 
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os ia dalla regina Enrichetta, con orte di Carlo I. .. nni addietro, 
u c i in vendita un esemplare dei Discorsi sopra Tacito del . fal 

ezzi, nella traduzione in<Yle e di Richard Baker, che era coperto 
tutto di po::.tille in latino e in ingles , attribuite a Giovanni ~Iilton r). 

Pure, nella econda meta del seicento, tutta questa gr nde 
riputazione cadde di colpo, e il nome del 1 lal zzi, dimenticato 
da allora, fu poi omesso perfino nelle storie letterarie (2). Se qua'che 
accenno i trova a lui, uona compassione o cherno. Pietro Gior
dani, di correndo del cardinale Sforza Pallavicino, a prova della 
c insolente e falsa e barbarica eleganza» che trionfava nel eicento 
ulla c antica e nobile semplicita ,. , ricorda a che era timato c tra 

primi letterati d Italia uno zio del Palla icino, il marchese \ irgilio 
::\Ialvezzi, le cui scritture oggidi niuno legge: se fo ero lette, sa
rebbero deri e 1> (3). Giu eppe Ferrari, che non era troppo chifiltoso 
in materia di stile, e doveva discorr re di quelle opere sotto il 
s lo a pett della dottrina politica, a nche in questo riguard non 
·a dirne nulla che non ia affatto arbitrario, al:t rmando che 
c i titoli dei suoi libri. .. si annunz iano con tale aria di melodramma 
he sembrano far séguito alle rappr sentazioni di santa , largherita 

da Cortona sul te atro della Commedia dell'arte 1>; «l'ottimo onte 
(aggiunge) non manca di spirito, ma la sua prudenza è tale che 
mai non si vede a che pos a servire e che i suoi Discorsi Slt Cor -
1telio Tacito riproducono invano tut te le dottrine del Machia
\'elli 1> W. 

Ma non manca, invece al Mal ezzi energia di pensiero, come 
non gli manca qualche congiunta energia di stile <s) . Il csenechismo 7>, 

(r) A. CIM, L e livre (Paris, 1905), I , 236-7, che rimanda a una uotizia della 
R evue bleue del 18 febbraio 1893, p . 224 . 

( 2) Sei righi gli dedica il BELLO t, Il Seiceuto, (r ed ., 1899, p. 37'; 2• ed., 1929, 
pp. 2- 3) , in < ui erroneamente raccosta i libri del Mal vezzi a c rom a nzi storici~. 

(3) Discorso sulla vz'ta e sulle opere del cardinale Sforza- Pallavicino, r82o, in 
Opere , ed. Gussalli, X (M ila no, 1 59), p. 40 . 

(4) Corso :; ugli scrittori politici italiani, nuo\'a ediz. cit., lez . XVIII, pp. 337-33'3 . 
Con migliore notizia, sebbene alquanto estrinsecamente, se ne discorre nel la\·oro 
rriovan ilc di LUIGI Rossi, Gli scrittori politià bolognesi (Bologna, 1 8 ), pp. r63-li3· 

(5) Come ora è stato mostrato dal CRo E, nella sua memoria su Vt'rgilio 11/al-
1iezzi e i suoi pensieri polt'ticì e 111orali (estr. dal vol. LI I, parte prima degli Atti 
della R . Accademia di Scienze Morali e Politiche di Napoli; Napoli, tip. Sangiova nni, 
1928, pp. 4 r. 8•) : donde sono riportate testualmente queste uot izie . ella stes!>a me
moria è anche la prima edizione della scelta dei Pensieri qui raccolti. Cfr. del 

CROCE an che la Storia dell'eta barocca, pp. 139, 143-149, 152-155, 436·43 . 
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che, dopo il suo pr imo libro su T acito, nel q uale osservava an
cora '' l'orditura degli intr.icati periodi», ad ttò, i disse che fos se 
attint agli e empi del francese Pierr 1athieu o l attei e del
l' italiano Giambattista l\1anzini (I l; ma \·eramente, sebbe ne gli si 
pervertis e p 1 tn maniera, i c nfaceva alla . ua forma mentale. 
Non ri splendevano le s ue scritture per proprieta e pur zza di stile 
e di costrutti, , piu for e di altri crit ri italiani del Seicento, 
egli , che scriv a anche in ispagnuolo, framm ischiava al uo ita
li ano vocaboli m di spagnu li. Pure, rno t dell e sue cons idera
zi ni, tra tte fuori dai quadri barocch i d g li pseudo-racco nti n ei 
quali le ha collocate, scelte di tra le molte he ora ri scono d i 
scarso interesse e sembrano ovvie, sono degne a l r volta di es
sere considerate: e p r tal ragione è par pportuno pre entarne 

qui una picc la s illoge. 

( r) ZANr , l1fe111. cit., p. 386; e pel [ anzini cfr. anche FRuco::•H, l. c., p. 209. 
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