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EXCELLENTISSIMO 

S £ N O R. . 

Os que fuelen ìluftrar fu enten- 
dimiento con las luces de los 

Autores Griegos y Latinos , faben quan 
antigua es la coftumbre de ofrecer las obras 
literarias à los Sujetos mas diftinguidos en 
la Sociedad. Pero fi eftos mifmos Erudito: 
tubiefen riempo y paciencia para lèer las 
Dedicatorias de nueftros tiempos, no deja- 
rian de obfervar lo mucho que hafta en 
erto los Modernos diftamos y hemos dege- 
nerado de los Antiguos . Hefiodo, Arifto- 
teles, Lucrecio y Ciceron, prefentaban fus 
Libros k Perfes , Nicomaco , Memmo y 
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vi 
Attico, porque. eftos, fobre fer fus amigos 
ò deudos, corno inteligentes eti las ‘ Cien- 
cias y Artes podian conftituirfe jueces de 
lo que contenìan los Libros ofrecidos ; y 

fi fe vieron algunos dedicados h. Heroes , 
Reyes , ò Conquiftadores, k los Alexandros 
y Auguftos , fue porque entonces no era 
tan contingente el que en el mifmo Suje- 
to las Lettras compitiefen con las Armas. 
Raras veces acontece de la mifma manera 
en las dedicatorias modernas. Comunmen- 
te oy un Autor, ò un Librerò , por fines 
muy agenos de las Lettras, bufca un Pro- 
te6lor que per ningun lado tiene relacion 
con la Obra, ni ha de leerla en la vida, 
y le fupplica k que le ampare y le defien- 
da de los Griticos . La pretenfion no es 
extrana ? Sin embargo el hecho es muy 
comun. 

Mi Libro, Sehor, en efto no es na- 
da moderno ; y quifiera , publicandole , acer- 
tar en lo demks afi corno he fido dichofo 
en la eleccion de mi Mecenas . Para un 
Efcrito de Literatura agradable , donde fe 
procura hermanar la verdad de la Hiftoria 
al gufto de la Critica y k la fagacidad de 
la Filofofia, de que me hubiera valido un 
Prote£ì:or, que, careciendo de todàs pren- 
das proprias,, oftentafe la unica que le con-. 

cediò 
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tfediò el acafo , efto es el defcender dtf 
Àbuelos iluftres , aunque fu linage fe re- 
montafe hafta Affaraco , Sefoftris, ò Fo-hi? 

No folamente me precifaba ballar un. 
ProtetSlof que fuefe grande , refpeélable y 
elevado por fu fangre k la Glafe mas di- 
llinguida del Eftado : fino que fe preciafe 
de merecer el nombre de valedor de las 
Buenas-Lettras y de la Poefia , efpecial- 
mente Reprefentativa, paraque pudiefe di- 
gnarfe examinar y talvez defender una Obra 
corno la mia , en la qual fe trata de lo 
que principalmente manifiefta el grado de 
cultura en que fe hallan las Naciones, efto 
es de la Poefia Drammatica, de la mifma 
Filofofia Moral agradable y fin fobrecejo 
puefta en accion. Ademks de efto era rae- 
nefter que mi Prote£lor fuefe Amigo del 
Hombre , fociable , fiumano , accefible * 
porque corno fiubiera tenido la benignidad 
de efcucharme el Grande que fe prefume 
compuefto de un calibro fuperior k lo fiu¬ 
mano , y que fiero y defvanecido unica¬ 
mente por fus Abuelos, 

Se pare infolemmefit du mèrtte dautru/y 

Et me vante un honneur qui ne viene 
pas de luy? 
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Como hubiera profanado fus manos con 
mi Libro el Grande que , h manera de ' 
los Deipotas Orientales hace alarde de mi¬ 
rar con loco defayre rodo lo que , fegun 
èl, no alcanza hafta fu grandeza ? Y corno 
yò fin rubor hubiera tenido la bajeza de 
clegir por mi Protefìor efte Grande de ti¬ 
tolo fin merito , que no es acreedor al 
aprecio de los Ciudadanos , y que merece 
le dejen vegetar, digamoslo afi, corno las 
plantas fin atenderle, y fallecer, corno los 
infeélos imperceptibles , fin acordarfe mas 
de fu exiftencia ? 

Senor , mi dicha fuma me ha hecho 
cncontrar fin trabajo ninguno en V. E. 
todas las prendas, que cara6lerizaa el que 
cs verdaderamente Grande , y le hacen 
diftinguir de la plebe de los Nobles . Su 
nobleza limpia, antigua, y tan eclarecida 
cn los Anales de Italia y Efpana : su buen- 
gufto è inclìnacion deckrada en proteger 
la Mufica, la Poefia, la Pintura y las de- 
màs Artes Liberales, corno demueftran fus 
Academias primorofas: fobretodo fu Virtud 
y Humanidad bien conocida , que tanto 
realza à la Grandeza ; todo elio , Senor, 
defde que en los Reales Jardines de Aran- 
juez el verano p^fado fe dignò hablarme 
y conocerme , me ha alentado k ofrecerle 

una 



una Obra , cuyos primeros razgos dibujè 
aqui y efcribi en Efpanol, aunque luego, 
calcinando los mifmos materiales , la di 
nueva forma , y para habilitarla k correr 
la Italia tube por mas conducente el va¬ 
ierme en ella de mi Idioma naturai. 

' Dignefe pues V. E. admitirla con be- 
nignidad, y apadrinar al Autor, que , ula¬ 
no de la honra de prefentarfela , fe acoje 
k fu auxilio, y pide a Dios guarde la vi- 
da de V. E. los muchiffimos anos que 
defea. 

Madrid y 15. de Diciembre de 177^. 

B. L. M. de V. E. 

S» mas humìlde y reverente Sevvìdor 

Pedro Napoli-Signorelli. 
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tAdmodum V. J. D. D. Jacobìts Martorelltts 

in hac Regia Studiorum Unìverfitate Profejjor , 
revideat autographum enunciati operis , cui fe fub- 
fcribat ad fimm revidendi ante publicationem, num 
exemplaria imprimenda concordent ad formam Rega- 
lium Ordinum ; & in Jcriptis referat . Dat. Nea- 
poli die l8. menjìs Septembris 1777. ^ 

MATTH^US JAN. ARCH. CARTH. C.M. 

TRa le grandi Greche invenzioni fi è quella 
de Teatri^ perchè ponendofi in ifcena il vi¬ 

zio , fi prefenta più orrorofo . Si defiderava un com¬ 
piuto ragionamento ftorìco di si utile argomento, 
e tale fembrami quello, dì cui fi chiede la licen¬ 
za della ftampa . Se ora fi è degenerato in quali 
tutte le drammatiche parti, l’Autore dell’Opera 
con favio ragionare ne ha unite le ragioni , e 
vorrebbe che fi reftituifle l’antico teatral decoro. 
La M. V. può degnarfi permettere , che quello 
utiliffimo libro fi dia in luce , ferbandofi in eflb 
le leggi della Sovranità. Napoli 4. Ottobre 1777- 

UmiliJJima Vajfallo 
Giacomo Martorelli R. P. 

Die 16, menfts Novembris 1777. Neap. 

Vifo refcripto fua Regalis Majejiatis fub die 
12. currentis men/ts , & anni , ac relatione Rev. 
D‘Jacobi Martorelli dettcommijffione Rev. Regii Cap‘ 
pellani Majorisordine prafata Regalis Majejiatis. 

Regalis Camera Sancite Clara providet , decer- 
mit , atque mandai , quod imprimatur cum inferta 

for. 



fama prafentìs fupplUis libelli ^ ac approbatimis di- 
Bi Rev. Reviforis. Ferum non publicetur, nifi per 
ipfum Reviforem , fabla iterum revtjìone, affirmatur, 
qmd concordai y fervata forma Regalium ordìnum ^ 
ac etiam in publicatione fervetur Regia Pragmatica, 
Hoc fuutn. 

VARGAS MACCIUCCA. PATRITIUS. 

Vìdit Fifcus Regalis Coronae * 

llluflrts Marchio Citus Prafes S, R. C* & 
eateri Illuflres iAulatwn Prafe&i tempore fubfcriptiom 
nis impediti. 

Reg> *rttban({fius 0 

Carulti. 
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Mmùdum Rev. Domlms D. Jacobus Martt- 

teUi S.Th. Profeffbr revìdeat & in fcriptis referat. 
Die 13. %/fugtffti l’J'JJ. 

•e 

Jofeph Roffi Deputatus 

ECCELL. REV. 

IL favio Autore del libro, che qui fi accenna, 
ci dà un bel faggio della Storia de Teatri di tut¬ 

ti i tempi e di ogni nazione , palefa aver letto 
molto, e con ottimo difcernimento l’ha ben uni¬ 
to infieme . Ei vuole che anche tra le fcene trionfi 
la Religione e 1’ oncfto ; quindi l’E. V. Rev. 
può compjacerfi, che fi dia alle ftampe . Napoli 
4. Ottobre 1777. 

Umìlifs. devotifs. Serv, 
Giacomo Martorelli. 

v4itenta relatione Domini Reviforìs imprimatur. 
Die 15. OBobris 1777. ^ 

Jofeph Roffi Dcp. 

AL 



AL SIGNOR D. CARLO VESPASIANO 

FRANCESCANTONIO SORIA . 

La paffione pe’Teatri ella è più ardente oggi¬ 
giorno, che non T è ftata giammai. Tutto 

il mondo vuol effere fpettatore , e cialcuno ne 
prende quella parte che può. Chi è fatto foltan- 
to per appagar 1’ efteriore de’ fenfi, incantato dal¬ 
la magnificenza delle decorazioni e dalla fveltez- 
za delle danze , dalla lufinghiera mufica e da 
una tenera pieghevole voce , nulla cerca pili ol¬ 
tre . Chi poi ha fortito una tempra piò fina, ra¬ 
pir fi lafcia da forza ignota a prender partito pel 
foggetto che rapprefentafi, c gode di effere infen- 
fibilmente ingannato dalla verifimile finzione del 
Dramma . Nè avvi folo chi pianga da vero al 
pianto fimulato della finta Didone, e chi rida a 
tutta poffa all’aftuzie di un Davo ' ma chi anche 
per lungo tratto 1’ orme di tal finzione nel fuo 
cuor confervando , le mediti , le riproduca in fe 
fteffo , e ne favelli fovente col medefimo ardore 
ne’ privati colloqu) . Chi finalmente è fornito 
d’ una mente piò vivace e robufta , e fa ufo in- 
fieme di fua penetrazione , concepifce di mezzo 
a’que’velami, onde il Poeta filofofo ha involto le 
piu fublimi verità, che averebbero minore attrat¬ 
tiva, fe prefentate veniffero così nude , concepi¬ 
fce , io dico, fentimenti di onore e di virtU, ed 
una abituale difpofizione a riguardare il vizio con 
orrore e difprezzo. 

Ammiro dunque a ragione,gentiliffimo Ami¬ 
co , che gli Spettacoli teatrali , i quali feducono 
così dolcemente ed ammaeftranp infieme lo fpiri-^ 
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to umano , ritrovato non abbiano infino ad ora 
preffo la noftra nazione , ficcome l’hanno avuto 
altrove, un qualche valorofo Storico , preflb di 
una nazione fenza dubbio , che fin dal rinafci- 
mento* delle Lettere è fiata di quelli fpettacoli e 
feconda mache e maeflra. Ma mercè delle fatiche 
c ricerche del Signor D. Pietro de Napoli-Signo., 

trelh non abbiamo più quinc’ innanzi di che que-' 
Telarci , nè che invidiare più agli elleri • Altri 
ben fi fon dati la briga di riandare i muffi avan¬ 
zi dell antichità, e ci han data la Storia del tea- 
<io Greco e Latino • ed altri han circoferitte le 
loro fatiche ne’ foli teatri della propria nazion 
di ciafcuno. Ma Ì1 noflro Autore dotato di uno 
Ipirito più intraprendente e generale , e di affai 
piu vafle mire, ha raccolti infieme fotto un me- 
defimo punto di villa non che il teatro Italia¬ 
no , ma i teatri tutti di tutti i fecoli e di tut- 
ts le nazioni del mondo . Non folo dunque i 
Greci, i Latini, gl’italiani, i Francefi, eliSpa- 
gnuoli, gllnglefi, i Tedefchi,i Ruffi , e i Tur¬ 
chi fono flati prodotti fullafcena ad efporvi quan¬ 
to lerban di preziofo e di raro, o di ordinario e 
di vile nel drammatico genere ; ma i Cinefi e i 
Giapponefi vengono anch’ effi dal feno dell’ auro- 

mezzo degli antipodi i Peruviani e i 
Mefficam a far la barbara pompa de’loro Urani 
fpettacoli. 

Un’opera cosi ripiena,e di difegno si gran- 
de, fuppone fenza fallo un’ uomo di fpirito , di 
Itudio , e di genio proprio a tal mefliere ; e 1’ 

utqre fin dalle prime pagine di quefl’ eccellenti 
qualità dubitar non ci lafcia . S’ introduce egli 
con una filofofìca profpettiva , che a rintracciar 

lo 
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io mena dalla pili alta fua forgente 1’ origine c 
lo fviluppo de’Drammi, e che fi ftende paflb paf- 
fo or occulta or palefe per tutte le parti o effen- 
ziali o integranti dell’ opera . Oh quanto fono 
ftimabili quegli Scrittori che anche in cofe di pu« 
ro piacere difeompagnar non fanno le loro vedu¬ 
te dalla fublirae infallibile feorta della FUofofia, 
che è il pili guftofo condimento di ogni opera > 
e fenza di cui ogni opera non è che una pedan¬ 
teria , una fanciullaggine / Adempie egli molto 
bene le parti di Storico-Critico , e non lafcia di 
clTere giudiziofamente inftruttiyo . Regnar fa da 
per tutto metodo , precifione , aggiuttatezza di 
penfare , finezza di criterio , Cofe che unite ad 
un piano e convenevole ftile , fan fomm’ onore 
al fuo gufto , al fuo difeernimento , a’fuoi talen¬ 
ti. Il render minuto conto de’ migliori compo¬ 
nimenti drammatici farebbe .fiata in vero cofa ec¬ 
cellente ed utiliffima,ma da non poterfi refiringe- 
re in un piccolo volume . I moderni adunque fi 
accennano foltanto , e di alcuni fe ne produce 
qualche bellezza, e fe ne forma giudizio . Si di¬ 
fendono altresì « ma fenza fpirito di patriotifrao, 
i nofiri dalle infulfe cenfure di coloro che ben 
fovente mandan fuori decreto fenza cognizione di 
caufa * Si fa alto però molto piò volentieri fu- 
gli antichi. Se ne fan conofeere i piò bei pezzi, 
la forza, le grazie, la .naturalezza, le molle oc- 

cul- * Voìlà uno ibauche des jugements précipttés que nosEcrt-m 
vaìns Francois fepamettent quelquefois ;& n a-iort pai 
rat fon de nous dire^ que nous pronon^ons fur ìes talents^ 
les travaux , les fucces littèrtires desNationsdifférente» 
de la nòtte y fans ètte affet. inflruits dufond des thofes? 
confeffano in|enuaraente i Giornalifii (U frévoutc nell’ 
Art. CL di Decembre 173Q. 
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cui te da eccitar la compaffione e ’l terrore , e i 
falfi tratti che gittano il ridicolo fu di chi fi 
prende di mira . Si penetra , in fomma , fi 
analizza , fi filtra con una chiara brevità quanto 
ha ed aver debbe di proprio, di regolare e d’in- 
tereffante per inftruire e per dilettare la Tragedia 
e la Commedia . Veggonfi fparfe qua e là alcu¬ 
ne favie rifleffioni fui carattere e fui gufto parti¬ 
colare di ciafcheduna nazione . Si gira T occhio 
da per tutto e nulla sfugge alla vifta. E ciò eoa 
uno fpirito così difinterefiato e imparziale , che 
non fi difiimulano le irregolarità e i difetti, qua¬ 
lora negli antichi o ne’ moderni s’incontrano ; e 
non fi lafcia di notargli e di appuntarli con quel¬ 
la vivacità che fomminiftrar può una fìlofofica 
•franchezza. 

L’Autore intanto , ficcome effer lo deve 
•ogn’ uom di buon fénfo, è un partigiano dichia¬ 
rato degli antichi e del loro buon gufto ; ed il 
principale fuo feopo fembra effere di rimenarvi, 
:e di raffodarvi i moderni. Ottima mira in fatti, 
-che di dimoftrazione non abbifogna , e non am- 
,mette argomento in contrario : - 

.vos exemplana Graca 

• NoSìuma verfate rnanu , verfate diurna , 
‘inculcava Orazio a’ fuoi Fifoni-. 
L’opere degli antichi in quefto genere ( toltone 

‘alcune cofe , che non fono , fe non relative ai 
’fcoftumi de’ loro tempi ) fono ftate e faranno 
.mai fempre i noftri modelli : tutto l’oro , che 
piò lampeggia, fra noi, è ftato tratto dalle loro 

‘miniere ; e i moderni tanto piìi lufingar fi pof. 
• fono . 
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fono di non mettere il, piede in fallo , quanto 
piii dappreflb a quelli grandi originali fi accodano. 

Ed eccovi quanto divifar ha potuto il de¬ 
bole mio intendimento per rendere confapevoli 
preventivamente i lettori del merito e del valo¬ 
re deir opera. Non mancherà per avventura chi 
altrimenti ne penfi • ma qual è quell’ opera fen- 
za verun difetto ? Nè deve edere che molto 
condonabile qualche lieve travedìmentò ( fe forfè 
avvene ) ad uno Scrittore che fiende coraggio^ 
famente e con riufeita così alla lunga e alla lar¬ 
ga le fuc mire, e redringe in brieve fpazio tan¬ 
ti var) oggetti di varie nazioni e varj tempi. 
E poi dimorando egli da parecchi anni in Ma¬ 
drid , è meraviglia come sfornito di molti co¬ 
modi letterarj , abbia potuto venire a capo di 
formare una così bella , dotta e fenfatidima 
opera. Aggiugnetevi la neceffiltàf dì dover dare 
il fuo libro alle ftampe di Napoli fua Patria i, 
lungi, vale a dire , da’ fuoi occhi e dalla felice 
opportunità di poter ritoccarlo coll’ultime peni 
nellate , che foglion darli talvolta a mifui% che 
fi difviluppano nuove idee, anche fotto lo dride- 
re de’ torchi. L’unica fua fortuna in tali fadi- 
diofi rincontri è data il poter affidare quello 
fuo parto alle vollre mani , riveritiffimo Signor 
D. Carlo , che addofiàto vi fiete con incredibile 
attenzione la cura della dampa , e corredata ave¬ 
te r opera ilfeda di opportune eruditiffime mote 
di aderifeo fegnate . Voi gli avete renduto il 
cortefiffimo ufizio di Lucina, e io vivamente me 
ne congratulo coll’Autore, con Voi, e coll’Ita¬ 
lia tutta, cui da qued’ opera non poco onore ri¬ 
donderà . £ mi prometto ijnfiememente , che il 
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signor D. Pietro arricchir voglia in brievc il 
noftro paefc di graziofe ben condotte Commedie,, 
alle quali fo di eflerfi per pura inclinazione de. 
terminato , ed ^ ammirar ci faccia egregiamente 
efeguiti que’ principi , c con nobile gara imitati 
que’ colpi di mano maeftra , eh* egli con tanto 
fenno e avvedutezza va difeoprendo ne’Drammi 
altrui, c tratto tratto additando . Ma particolar 
riconoicenza gli debbono intanto gli amatori del¬ 
la Drammatica , per aver aperto loro un largo 
campo da poter comparir dotti in quelle materie, 
fenza imprendere la penofa fatica di divenirlo a 
loro fpefe. Ognuno che va a teatro , o. volge 
trulle mani qualche Dramma , vuol piccarli di 
fpirito e ^ di fapere, e favella di fentimenti , di- 
efprellioni, di pallidhi, e nel fuol decidere ex ca 
thedra j ma pochi fon quelli , che intendono ciò 
•che fi dicono , perchè pochi li fon dati la pena 
(di confultar le forgenti. Ma oimè! i begli Ipiri- 
ti alla moda fono effi a portata di conofeere la 
fterilità de’ proprj fondi per accettar volentieri 
l’altrlù foccorfo^ 

«TO. 



STORIA CRITICA 

DE’ TEATRI 
ANTICHI E MODERNI. 

' LIBRO J. 

CAPO I. 

Orìgine della Poejìa Drammatica»' INfufe la Provvidenza nel cuore umano un af¬ 
fetto indagatore, che molfo dal bifogno, o 
dal comodo, o dal piacere, dovea menar 
r uomo a formarli un Mondo Civile, ad in- 

veftigar le maraviglie e’I magiftero del Naturale, 
ed a tentar d’internarli fin anco ne’ fegreti della 
Divinità. Dalla cura e dallo ftudio d’indagare , 
quella naturai pendenza ed avidità difapere chia- 

moifi 
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inofll da’ Latini, e poi da noi, Curìojìtk, conte 
quella che dalla ftupida inazione dell’ignoranza cì 
guida all’attiviti labórìofa della Scienza» Scorta¬ 
to l’uomo dà un affetto si vivo e per indole of- 
fervatore j non potè non avvederli di alcuni bar¬ 
lumi e faville maldìftinte che nel giro delle co- 
fc vanno fcappàndó fuori, e vengóno a lui quafi 
fpontaneamente dalla Natura prefentate-* Le vi¬ 
de egli, fe ne approfittò, fpinfe oltre le ricerche, 
interrogò di propofito la Natura, e quefta con una 
forta di gratitudine è di Compiacenza fi moffe a 
premiare le di lui cure con manifeftargli una par¬ 
te de’ fuoi mifterì , fi con ifcoprirgli alquanto , 
per cosi dire , quel velo , di cui fi ammanta . 
Ed ecco l’origine delle tante moltiplicì Offervazìoni, 
le quali, ridotte indi a metodo, divennero Arti. 

Or perchè quella fpinta induftriofa è comu¬ 
ne à tutti gli Uomini, e la Natura da per tutto 
rifponde a colui che ben l’interroga , è chiaro a 
chi diritto mira , che pochiffime fono le Arti che 
da un primo Popolo inventore paffarono ad altri, 
ed all’incontro moltiflìme quelle che la fola Na¬ 
tura , madre t maeftra unìverfale, va comunican¬ 
do a’ varj abitatori della Terra. Ed in effetto la 
m^gior parte delle Arti di prima e feconda ne- 
ceffità ) le quali nafcono da’ bifogni comuni, per lo 
piò fi acquifta fenza efempio . Trittolemo, e Cere¬ 
re in Europa, Ma»co*Capac, t Matna~Oela*Huaco 
nel Nuòvo Continente, non oftante che gli uni non 
fapeffero degli altri, ìnfegnarono a feminare il gra¬ 
no, e a raccorlo , e Valerfene per foftentarfi. Si 
vedrà bene , fcorrendo per diverfi Climi, che dove 
la terra non fi fmuove co’ vomeri dì ferro, fi la¬ 
vora co* legni adulti ^ dove non fi cuce cc^li aghi. 
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lì adoperano le fpine ; dove non fi taglia coll’ac- 
ciajO) fi ufano le felci : ma la Coltivazione per 
obbligar la terra ad alimentarci, e le Arti d’ ac¬ 
cozzare e tagliar lane e cuoja per coprirci, fi fon 
trovate in Paefi diftantiflimi colia fcorta del fofo 
bifogno. E forfè che moltiffime Arti di luffo 
parimente non s’incontrano in varj luoghi fenza 
effervi fiate trafpiantate ? Da sì gran tempo fi di¬ 
pigne, fi fcolpifce, fi canta , fi fuona, fi telTe 
fi ricama, fi edifica da Pekin al Meffico, ancor¬ 
ché i Popoli non abbianfi partecipate le loro fcoperte. 
E' noto dalla Storia che le Nazioni in se fielTe 
rifirette cfifiono e fiorifcono, e per molti Secoli 
ripugnano a comunicare infieme , perchè quel ti¬ 
more che raccoglie gli uomini in focietà , regna 
lungamente, e li conferva prelTo di effe, e le ren¬ 
de inofpitali ed inacceflibili, ficcome furono per 
gran pezza gli Ebrei, gli Egizj, gli Sciti, i Ci- 
nefi, i Melficani, i Mofcoviti &c. 

Ma una vanità comune a tutte le Nazioni 
allorché vi brillano i raggi della coltura, infpira 
loro l’ambizione di crederli le piìi antiche , e le 
maeftre del rimanente del Genere umano. Ed un* 
altra vanità pur anco preflbchè univerfale fra’ Dot¬ 
ti li conduce ad attribuire alla propria Nazione, 
o a quella da loro più fiudiata, tutte le arti e 
invenzioni feminate qua e là . Dal che è avve¬ 
nuto che per una forte accenfione di fantafia fon¬ 
data per lo più in una radice etimologica , in un 
monumento ambiguo, in un paralogifmo, ciafcun 
di loro ha creduto di veder prima che altrove , 
nelle Antichità predilette Fenìcie, Egizie, Greche, 
o Etrufche , le origini di tante cofe che col foc- 
corfo della fola natura l’umana Ragione fviluppa- 

A z ta 
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ta ha moftratc a quefti c a tanti altri Popoli. 

Finché fi ftudiò con pedantefca fuperftizioné 
la fola Grecia lenza degnar d’ un guardo il refto 
del Mondo ^ la Storia del Teatro Greco fi prefe 
per la forgcnte di tutti gli altri. Ma fu un in¬ 
ganno che fi dillipò tolto che comparve a rifchia- 
rar le menti una Sapienza piìi fana, più fobria , 
e pih vada , la quale infegnò con maggior fonda¬ 
mento a rintracciar tale origine nella natura dell* 
uomo eh’ è da per tutto 1’ iftelfa , e vi produce 
effetti limili. In Grecia ( rifletté cotal Sapienza ) 
non fi vuol cercare fe non 1’ origine del Teatro 
Greco. L’ uomo ( foggiunfe ) nafee in tutti i Cli¬ 
mi irritabile per organizzazione alla prefenza del¬ 
le forme efterne. Da quelle, comunque egli av¬ 
venga , palTano nella fantalìa 1’ immagini che la 
rendono inftrutta del Mondo. L’intelletto che 
in elTa fi fpazia , nel vederle , fepararle , combi¬ 
narle , acquifla la conofeenza de’ fegni diflintivi 
delle cofe. Effe più o meno remotamente hanno 
feco un rapporto proporzionato alla fenfazione 
che ne ricevette la macchina , nella quale effo fi- 
gnoreggia e difeorre ; di modo che fe 1’ urto fu 
piacevole, cioè fe feoffe con foavità la tela de* 
nervi, l’intelletto apprende per bene le forme che’I 
cagionarono : fe la feoffa fu dolorifica, cioè fe con 
maggiore afprezza effe increfparono quella tela, le 
contempla come male. Si avvezza dunque 1’ uo¬ 
mo fin dalla prima età , per fenfo più che per 
raziocinio, a fuggir quel dolore e quel male, e 
ad appetir quel piacere e quel bene. Or che ne 
fiegue ? Ch’ egli ne acquifla 1’ abito di rapprefen- 
tarfene le immagini. Al fovvenirfi di quel bene 
per lo piacer che gliene ridondò, fi ftudia di 

tor- 
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tornarlo a guftare con formarfene efattamente Ti- 
doletto , ed allora che l’imitazione fembragli cor- 
l-irpondente agli oggetti da prima conceputi, fi 
compiace della raflbmiglianza e fi rallegra. E 
perchè non fe ne ripeterebbe il diletto? Si ram¬ 
menta pure da prima con qualche ribrezzo del 
male, cioè delle forme che gli cagionarono dolo¬ 
re ; ma a poco a poco s’avvede che tal rimem¬ 
branza non gli rinnova il difpiacere, e perciò non 
fugge piò dal rapprcfentarfele, anzi fi accoftuma 
alla dipintura che fe ne forma, e della verità del 
ritratto fi compiace ancora ; il che fembra la fon¬ 
te del piacere che fi gode nel ripetere a fe fieflb 
o agli altri con tutte le circoftanze una tem^efta, 
un’ incendio , ed ogni altro difaftro già paffato . 
Or fe r uomo per natura fi occupa continuamen¬ 
te a ritrarre le cofe che lo circondano , in lui 
fteflb fi rinviene il principio d’ ogni imitazione, 
eh’ è il gran perno, su cui volgefi la Poefia ; c 
perciò Ariftotile nella Poetica chiamò l’uomo ani¬ 
male attiffimo ad imitare, e che impara per raf- 
fomiglianza. 

Di tutte le imitazioni però la piìt naturale 
è quella de’ fimili, contribuendovi affai 1’ unifor¬ 
mità de’ fenfi e dell’ organizzazione , e la vici¬ 
nanza depli oggetti. Cantano gli augelli, latra¬ 
no i cani, perchè gli organi che fervono all’ e- 
fpulfione della voce , facilitano loro l’imitazione 
di quelli della propria fpecie che fi avvezzano a 
veder prima d’ogni altro. L’oggetto, di cui l’uo¬ 
mo riceve da’ fenfi le prime notizie e le pifi 
frequenti, fi è l’uomo fteffo . I bambini tratti 
dal naturai bifogno di nutrirli fi affuefanno alla 
villa della balia o della madre prima che s’ av« 

A 3 veg. 
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veggano del rimanente del Mondo. Fanciulli ci for¬ 
miamo fu gli uomini, c principalmente su quelli 
che ci fon più dappreffo j ond’ è che diventiamo 
Don-Chifciotti , Damerini, Bacchettoni, Spiriti¬ 
forti , fecondochè il Secolo avrà formati quelli 
che ne circondano , puntigliofi, effemminati, ipo¬ 
criti, o filofofi orgogliofi. Veggiamo e facciamo. 
Perchè ungonfi di graffo i Cafri ? perchè ungevan- 
fene i loro padri. Perchè fumano ancor tenere 
le fanciulle dell’ Andalufìa , e di Lima ? perchè 
imitano le loro madri. Se furono sì molli i Si¬ 
bariti , magnifici e ghiottoni i Colofonj, traffi¬ 
canti i Fenicj , ofpitali i Lucani , ed i Romani 
fuperftiziofi* fe fon bellicofi ed antropofagi gl’ !• 
rochefi e i Tapui , cerimoniofi i Cinefi , pira¬ 
ti gli Algerini, tutti fieguono l’efempio domefti- 
co che più d’ ogni altro è lor vicino. 

A chi attribuiremo la prima invenzione del- 
r Arte Drammatica ? Alla maggior parte delle 
Nazioni. Ella s' ingegna di copiar gli uomini 
che parlano ed operano; è adunque di tutte l’in¬ 
venzioni quella che più naturalmente deriva dal¬ 
la natura imitatrice dell’ uomo ; e non è maravi¬ 
glia eh’ ella germogli ed alligni in tante Regio¬ 
ni , come produzione naturale d’ ogni terreno- 

Per natura la trovarono i Greci , e non ne 
prefero da ninno l’efempio, come è chiaro a chi 
paffo paffo la vada feguitando dall’ informe fuò 
nafeere per tutti i gradi de’ Tuoi avanzamenti . 
L’ebbero varj antichiflimi Popoli Italiani , come 
gli Etrufebi e gli Ofei prima ancora della fon¬ 
dazione di Roma , e certamente non la ricavaro¬ 
no da’ Greci. E come farebbe dall’ Attica paf- 
fata la Scenica in Italia, quando varj monuraen- 
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ti fiorici ci afllcurano, che ancor dopo molte età, 
per la foUta primitiva gelofia nazionale, neppuc 
tutti i piccioli Continenti Italiani fi conofcevano 
tra loro? Il nome ( non che altra cofa de’ Gre¬ 
ci ) il nome del famofo Pitagora che , fecondo 
Ovidio, viffe a’ tempi di Numa Pompilio, fe¬ 
condo Tito Livio , di Servio Tullio, e fecondo 
Cicerone, di Lucio Tar^uinio Superbo, non era 
da Crotone penetrato fino a Roma . I Tarentì- 
ni, quando oltraggiarono alla peggio, fenza far 
differenza alcuna, l’armata Romana che naviga* 
va a forza di remi avanti la loro Città, non 
avevano ( al dir di Floro cap.i^, ) piena 
notizia de’ Romani, o donde veniffero ( qui, aut 
mde Romani ? me fatir ) ; e pure quelli aveano 
già non picciolo impero in Italia, Polliamo pur 
dire che ancora la Nazione Romana, la quale len¬ 
za contrailo ricevette la Drammatica dagli altri 
Italiani e da’ Greci, ne trovò nulladimeno da 
se fola i primi femi benché rozzilfimì, Fuori 
poi dell’ Europa fi trovano gli Spettacoli Teatrali 
da un lato nell’ Oriente fra’ Cinefi fin da’ tempi 
remotilfimi, e dall’ altro nell’ Occidente fra’ Pe¬ 
ruviani ignoti a’ Greci, agli Etrufchij ed a tut¬ 
to il refio del Vecchio Continente. 

L’uomo adunque attivo da per tutto e imi¬ 
tatore offerva gli hornini, fi avvezza a copiarli, 
e palla in feguito a farfene un giuoco . Eccd 
l’origine de’ Giuochi Scenici, 

A 4 CA- 
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CAPO IL 

In quali cofe fi vaffomtgli ogni Teatro « 

UNa catena d’idee uniformi fece fpuntar la Poe- 
fia Rapprefentativa in tanti Paefi che non 

comunicavano infieme; c’I concorfo di altre fimi- 
li idee fopravvenute a moltiffime Società pur fenza 
bifogno d efempio, le conduffe a produrre alcuni 
Fatti comuni a tutti i Teatri. 

Come il Genere umano divifo in gran Fami- 
glie e Società civili ha afficurata la di loro fuffi- 
ftenza coll’ unione delle forze particolari di cia- 
feun Corpo, e provveduto al comodo colla fatica, 
volgefi torto a procacciarfi ripofo e paflatempi • 
Maniferta allora il fuo fpirito imitatore , e chie¬ 
de un Teatro s Ma dall’ idea complicata di So¬ 
cietà non può a ragione feompagnarfi quella d’u- 
ha Divinità e di culto religiofo ( mal grado de* 
fofifmi e delle feeme induzioni de’ moderni Lu- 
creziani ), e tali idee nell’ infanzia delle ^azio- 
^11^ agifeono con tanto maggior vigore , quanto è 
minore la fiducia che allora ha l’uomo nella de¬ 
bolezza del fuo difeorfo. Quindi è, che non sì 
torto egli conùncia a far pruova delle forze del 
proprio ingegno, che ne dirige le primizie a 
quella Prima Cagione, da cui fente interiormente 
di dipendere. ^ Troviamo perciò nella Storia an- 
tcriori ad ogni altra produzione profana gli Ora- 
coli comporti da’ Sacerdoti Gentili, le Greche 
Poefie Nomiche e Ditirambiche, i Verfi Saliari 
^ del 
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del Lazio, gl’ Inni Peruviani al Sole, quelli de’ 
Germani alle loro guerriere Divinità, e tanti al¬ 
tri . Pieni adunque i Popoli di tali idee religio- 
fe , le trafportano molto naturalmente eziandio ne* 
loro piaceri, i quali in tal guifa quafi confacrati 
fi. cangiano in una fpezie di Rito • ond’è, che per 
primo Fatto generale offerviamo, che in tanti Paefi 
tutte le prime Rapprefentai^ioni furono /acre . 

Il noftro intendimento poi, il quale da’ fen- 
fi attende le notizie delle cofe efteriori , non in 
un tratto, ma fucceffivamente 4 arricchifce. Egli 
fi avvezza al facile, cioè ad oltervare i partico¬ 
lari e a dipingerfeli • e prima di avere acquiftato 
una gran copia d’immagini, e d’ averle in mille 
guife combinate, non può per una piena induzio¬ 
ne follevarfi all’ ardua imprefa dì afferrar gli uni- 
verfali, donde comincia il fillogifmo. L’ uomo 
adunque procede per gradi ne’ lavori dell’ ingegno, 
ed è natalmente prima Poeta che Filofofo. Per¬ 
ciò s’ incontra da per tutto la Poefia coltivata 
prima della Filofofia ,6 1’ efercizio di verfeggiare 
anteriore allo fcrivere in profa. Cominciando da¬ 
gli Ebrei, l’opera letteraria piò antica fono i due 
Cantici del gran Legislatore Mosè . Le memo¬ 
rie de i defunti fcolpite nelle colonne Egiziane era¬ 
no in verfi. Tra’ Barbari ( dice Ariftotile Po- 
lit. lib. L ) le prime Leggi furono dettate in Can¬ 
zoni. I Goti, antichi Popoli della Scandinavia , 
che abitavano nelle Colle del Baltico, ebbero le 
famofe Rime Runiche de’ loro Poeti chiamati 
Scaldi (i). I Celti, Nazione più antica e più 

po¬ 
co Mail et nell’ Introduzione 'alla Storia di Dani¬ 

marca. 
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potente de’ Goti, ebbero in grande Rima ed ono¬ 
re i loro Bardi, Fiorirono tra gli antichi Scoz- 
zcfi ed Irlandcfi di origine Celtica moltiflimi Can¬ 
tori appellati parimente Bardi, nel cui Ordine 
fembra che aveflero luogo ancor le Donne per quel¬ 
lo che apparifce dal Poema d’ Offian, intitolato 
/ Canti di Selma X 

Vedi con eflb 
„ I gran figli del Canto, Ullin canuto, 
,, E Rino il maeftofo, e’I dolce Alpino 
,, Dall’ armonica voce, e di Minona 
„ Il foave lamento (i). 

Lino, Orfeo, Mufeo , Omero, ec. fiorirono in 
Grecia prima che fcriveffero in profa Cadmo ed 

Eca- 

(i) Vcggafi la nobiljflìma Verfione de’Poemi di Of- 
fian, fatta dal celebre Signor Abate Cefarotti fulU 
Traduzione Inglefe Ai Macpherfon ^ ed impreffa in Pa¬ 
dova nel 176^. Quello famofo Bardo Celtico, figliuo¬ 
lo del rinomato Principe Fingala merita un fublime 
pollo tra’ Poeti ; benché al preffochè immenfo e nel¬ 
le fue gran fabbriche mirabilmente variato Omero 
non fembri paragonabile un Poeta limitato e non ra¬ 
re volte ridotto a ripetere l’iftelTe immagini e dipin¬ 
ture come OlTian. * Si pub anche aggiugnere, che le 
l'ublimi e vive dipinture, e le grandi e robulle im¬ 
magini d’Omero faceano dire al celebre Scultore Bou- 
chardon : Lorsque / ai tu Homère j f ai cru avoir vingt 
pìeds de haut,, E' vero, che ’l Poeta Greco dormic¬ 
chia talora e fogna, fpezialmente nell’ Odiflea, da 
lui compolla nella vecchiaia ; ma egli è ancor vero, 
che le fue fole e i fuoi fogni ( come dice bene 
Longino de fublim. taf, VII. ) fono belle fole e pret'» 
ti fogni di Giove . 
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Eeateo Milefii, c Ferecide Siro, Maeftro dì Pi» 
tagora . I Verfi Saliari Latini fono anteriori al¬ 
la Profa ufata per la prima volta da Appio Cie¬ 
co contra Pirro. All’emergere dalla feconda bar¬ 
barie le moderne Nazioni Europee, prima d’aver 
chi potefle dettare uno fquarcio di profa compe¬ 
tente, abbondarono di Trovatori Provenzali c di 
Rimatori Siciliani. Molti Negri Africani e In¬ 
diani fenza lettere fecero verfi. I Caraibi com- 
poneano canzoni. I Mefficani ne infognavano 
alcune a’ fanciulli , le quali conteneano l’impre- 
fe de’ loro Eroi, e fcrvivano d* Iftorie. ,, Stra- 
„ na cofa ( diceva il Signor di Voltaire ) , che 
„ quafi tutte le Nazioni abbiano prodotto Poeti 
,, prima d’ogni altro Scrittore ”, Tant’è . La 
Profa che ragiona, abbifogna di metodo e di 
principi che non fi acquiftano prima che T in¬ 
tendimento non fi perfezioni. La Poefia che di¬ 
pinge , abbifogna d’ immagini che rapprefentano 
le cofe , la cui ftoria dalla prima età fi va 
imprimendo nella fantafia. Oltre a ciò gli Scrit¬ 
tori primitivi ambivano di feoftarfi dal favellar 
volgare, e non effeudo ancora deliri abbaftanza 
per confeguirlo nella fciolta orazione che aveano 
comune con tutti, adoprarono il naeccanifmo de’ 
verfi che fubito e con poca fpefa fi allontanano 
dal linguaggio naturale . 'Qiiindi fi feorge perchè 
tutte le prime Compojt^oni Sceniche, come non mol¬ 
to lontane da’primi palli delle Nazioni verfo la col¬ 
tura , ft trovino ferine in verfi , eh’ è il fecondo 
Fatto generale che notali ne’ Teatri. 

Ma quando le Società divengono pih colte, 
faltano fubito agli occhi gl’inconvenienti che pro¬ 
duce quel 'raefcolarfi un divertimento colle dili ca¬ 

tini» 
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tiffime materie religiofe. Allora le claffi de’Cita 
tadini fi vanno aumentando ; fi affegnano a cia- 
cuna di effe i limiti e le cure corrifpondenti • e 

w Religione intatta e rifpettata va a federfi in’un 
Irono augufto e fublime, bionde fi vede a’ piedi 

1 leriofi Capi delle Società , non che i poetici fcher- 
^ zevoli capricci. Da tal punto i Poeti Teatrali 

rivolgono tutta la loro curiofità verfo eli ogoetti 
non rehgiofi , notano le grandi rivoluzioni e"* oli 
eventi mediocri , ne feopròno l’ingiuftizie, le lira, 
vaganze, il ridicolo, ne tentano la correzione , 
ed 1 Teatri fortunatamente Jì veggono cangiati in tan~ 
te Scuole di fana Morale. E' il terzo Fatto offer- 
vato in tutti i Teatri. 

Crefee poi nelle Nazioni colla coltura la po¬ 
polazione , colla popolazione la ricchezza , colla 
ricchezza il luffo , e col luffo crefeono nuovi bi- 
logni e nuovi mali. Il Teatro che dee confi- 
derarli come uno de’ pubblici Educatori, per ri¬ 
mediare a quei mali, s’infervora , trafeorre e de¬ 
genera in malignità, e talvolta avviene che fi cor¬ 
rompa coll^efempio del refto della Società. Nell’ 
uno e nell’ altro cafo viene dalla vigilanza del- 
la Legge corretto e richiamato al fuo dovere. Ma 
quello freno che apparentemente avrebbe dovuto 
inceppar 1 attività degl’ingegni, in tutti i Teatri 
che conofciamo bene, ha prodotto felicemente un 
cftetto affai di verfo; perocché in cambio di trat» 
tenere il volo delle fantafie de’Poeti, la Legge gli 
ha cojtretti ad ufeir dell" uniformiti, a fpianarft nuo¬ 
ve firade, ed a vendere il Teatro piìt vago , n/è 
vano, e pih delicato. Ed è quello il quarto Fat- 
To rimarchevole che troveremo avverato in tut- 
ti 1 Teatri Europei ; e dall’ analogia delle idee 

fumo 
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l!amo portati a conchiudere , che troveremmo l’Ì- 
tìeflb parimente preflb gli Orientali e preflb il 
Peruviano , fe gli Stgrici e i Viaggiatori, da* 
quali Soltanto pofliamo inftruirci della Legislazio¬ 
ne e Poefia di tali Regioni, fi foffero avvifati 
di riguardarli nell’ ifteflb punto di vifta che qui 
prefentiamo. 

CAPO III. 

Teatri Orientali. 

I precedenti Fatti principali, variamente modi¬ 
ficati dalla diverfità de’ coftumi , de’ tempi , 

e de’ gradi di coltura , compongono la Storia de’ 
Teatri di tutta la Terra . Ma quali fono quelle 
modificazioni ? a qual punto d’ eccellenza efli per¬ 
vennero ? come caddero, e dove ? quando riforfe- 
ro? fiotto qual Cielo acquiftarono la forma piU 
perfetta, cioè piti dilettevole , e piìi iftruttiva ? 
Tutto ciò fi deduce agevolmente dalle Storie par¬ 
ticolari di ogni Teatro. Cominciamo dagli Orien¬ 
tali . 

Prima che altrove, gli Spettacoli Scenici furo¬ 
no inventati nell’ Impero vaftiflimo della China . 
Sembra che non interrottamente abbia in ellì do¬ 
minato ognora lo fpirito religiofo primitivo , da 
che fino a quelli tempi la Commedia fi confiderà 
da alcuni Cinefi, come antico Rito del patrio culto. 
In Bantam, eh’ è la Capitale dell’ Ifola di Giava, e 
ch’è divifa in due gran parti, una delle quali è abita¬ 
la da’ Cinefi [che le danno il nome, qualunque Sagri- 
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Ezio fi faccia nelle pubbliche calamità o allcgrez» 
ze , è’ coftantemente accompagnato da un Dram¬ 
ma y il quale fi riguarda come Rito infieme » e Fe* 
fta pubblica. 

Non havvì nella China verun Teatro pubblico 
®. Rapprefentazìoni fono affai frequen¬ 
ti , dovendo effe formare una parte indifpenlabile 
d’ ogni fella e convito fcambievole de’ Mandari¬ 
ni (i). Girano per quello iftancabilmente i Com¬ 
medianti Cinefi di cafa in cafa , inalzano in un 
attimo i loro Teatri portatili, e recitano ne’cor¬ 
tili , o nelle piazze. 

Scorrono pure di Città in Città nel Giap¬ 
pone alcune Compagnie Comiche , compolle quali 
interamente di donne fchiave d’ un Archimimo, 
a conto del quale rapprefentano. Donne tali, fchia¬ 
ve , abbiette , ed infami, fi prollituifcono a i No¬ 
bili Giapponefi, i quali le fprezzano, e le incen- 
iàno, le arricchifeono vive, e foffrono che appe¬ 
na morte, vengano llrafcinate per le vie con una 
fune al collo, e lafciate infepolte in preda a i ca¬ 
ni (z). Nell’ illcffa abbiezione vivono le Comme¬ 
dianti nella China , avvegnaché non manchino 
ne’ Fallì di quella Nazione efempli di Regnanti 
che vinti da’ vezzi delle Sirene teatrali , giunfet© 
all’ ecceffo di prenderle per conforti , come fece 
l’Imperador) King» che regnò quarant’ anni in 
circà prima dell’Era Criftiana (3) . 

Ma 

fi) Du-Halde voi. IIL ^ 
(2) Veggafi il viaggio ài Sarti del 1^13* nella Sto¬ 

ria Generale de’ viaggi. 
(3) Martinius HÌflor. Sinen, Lìb. X, 
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Ma fe la proftituzione , la diflblutezza de’co» 

flumi, e la fchiavitU rendono infami nell’ Orien* 
te i Commedianti, non fi lafcia d’ammirare la loro 
abilità di ben rapprefentare, c fi Rimano gli At¬ 
tori eccellenti * e fi encomiano fopra tutti quei 
del Tunkino (i)» Egli è pure cofa comune in 
alcune Corti Orientali di veder rapprefentare i 
Sovrani » Nel Reame di Tirando appartenente al 
Giappone fi è veduto piìi d’ una fiata in fulla 
Scena il Re colla Reai Famiglia e co’ fuoi Mi- 
niftri Folitici e Militari <, rapprefentar qualche Fa¬ 
vola drammatica (2) . Ed è tale 1’ efattezza che 
fi efige nell’imitazione de’caratteri-, 0 il timore di 
abbaflarfi rapprefentando una parte inferiore, che cia- 
fcuno nel Dramma foftiene il medefimo carattere che 
lo diftingue nello Stato. Il Rerapprefenta da Re* i 
fuoi Nipoti o Figli da Principi; da Capitani, o Con- 
figlieri, i veri Configlierì e Capitani ; da fervi i fer¬ 
vi. Quindi è che, qualunque ne fia la cagione , 
elfi in tal modo avvivano la finzione con i veri 
colori del coftume, che ne rifulta quella tanto de- 
fiderata incantatrice illufione che intereffa e fo* 
Ipende gli afcoltatori. 

I Cinefi non diftruggono quella bella imita- 
zione colle mafchere Tempre nemiche della vera 
rapprefentazione, le quali fi adoperano unicamen¬ 
te ne’Balli e ne’ traveftimèntì di ladro . Gl’ Inter¬ 
locutori delle Favole Cinefi fogliono eflere otto o 
nove ; ma i Commedianti non fon pili di quat¬ 
tro o cinque ; e ciafcuno di loro fa due o tre 
parti . E acciocché lo Spettatore non confonda i 

va¬ 

io TjwmwRelazione del Tunkino eap.VlII, e IX, 
(2) Diario di Cock/, 
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varj perfonaggi che foftiene un’ ifteffo Attore, to- 
fto eh’ ei fi prefenta in Teatro , dice alla bell» 
prima il nome che porta in quella Scena. Ecco 
«come fi dà a conofeere il Protagonifta del Dram¬ 
ma intitolato Tebao-Chi-Cu^EU , o fia l'Orfano 

della Famiglia Tchao , tradotto dal P. Prémare ■ e 
tratto da una Collezione di un centinajo di Drammi 
fcritti nella Dinaftia di Tuen : „ Io fono Tching-poei , 
,, mio padre naturale è Tcbing-yng , mio Padre 
,, adottivo è Tu-ngan-cu • io foglio la mattì- 
,, na efercitarmi nelle Armi, e la fera nelle Let*- 
,, tere; ora vengo dal campo per veder mio Pa- 
„ dre naturale.- 

Non fi conofee nella China, nel Tunkino, 
e nel Giappone la divifione Europea delle Favole 
teatrali in Tragiche e Comiche . Si cerca folo di 
copiar in un Dramma le azioni umane col fine 
d’infinuar la Morale, e vi fi adopera indiftinta- 
tnente il ridicolo e ’l terrore. I cafi pih terribi¬ 
li, le rifleltìoni pili fagge, le circoftanze pili fe¬ 
rie , le fituazioni piìi patetiche , rare volte ven¬ 
gono feompagnate da baffezze e motteggi buffo- 
nefehi. Ogni Favola è divifa in pili Atti fenza 
numero determinato , e’I primo di efli eh’ equi- 
;vale a un Prologo, chiamali Sie-Tfe , e tutti gli 
altri Tche. 

La Mufica antichiffimamente introdotta nel¬ 
la China e coltivata dall’ ifteffo Fo-hi , il quale 
inventò uno ftromento di trentafei corde , fem- 
bra che vi fia caduta in difpregio , e negli ul¬ 
timi tempi fi trova appena tollerata da’Nobili 
nella Scena (i). Ma in qual modo effa entra 

(i) Matthius Hiflor, Sinen, Itb. h 
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nel Dramma Cineli? Parte di effo fi recita fem* 
plieemente, e parte fi canta . E qual parte fe n? 
canta ? Quella in cui le paffioni fono nel maggior 
calore e trafpòrto. Si annunzia ad un perfonag- 
gio la notizia della fua éondannagipne a morte ? 
medita egli qualche grande imprefa ? fi fdegna ? 
minaccia ? fi difpera ? Tutte quefte paffioni viva¬ 
ci fi efprimono cantando ; il rimanente fi recita, 
fenza raufica . 

Il Dramma Cinefe non fi fpazia in epifodj 
che fon fuori dell’azione principale , perchè tutti 
prende a rapprefentarè i fatti più rilevanti d’ una 
lunga ftoria. Paffano poche fcene, in cui non 
fi uccidh alcuno. Tre ore di rapprefentazione fpie- 
gano gli eventi di trent’ anni. Comparifce fan¬ 
ciulla , amoreggia, e fi marita una Donna, la 
quale ha da produrre un bambino che dopo quat¬ 
tro livfiri fi annunzia come il Protagonifta della 
Favola. Mancano adunque i Poeti Cinefi d’ar¬ 
te e di gufto ne’ Drammatici componimenti, che 
feppero inventar sì a buon’ ora ; e con tanto agio 
ancor non hanno apprefo a fcegliere dalla ferie 
degli eventi un’ azione, per la verifimiglianza del¬ 
le circoftanze propria à produrre quell’ illufione 
che fola può à’afportar lo Spettatore in un Mon¬ 
do apparente per inlegnargli a ben condurli nel 
vero . 

Oltre alle'Rapprefentazìòni mentovate , gli 
Orientali da remotiflìmo tempo hanno avuto i 
Balli Pantomimici. Alcuni de’ Commedianti Ci¬ 
nefi fonofi addefirali a rapprefentar fenza parlare, 
feguendo le leggi della cadenza mufica. In tale e- 
fercizió fingolarmente contraddiftinguònfi le Balleri¬ 
ne di Surate nel Guzurate, Penifola polla tra l’In» 

B do 
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,do e ’t Malabar, le quali da’ - Portoghcfi chiama* 
fonfi Bayladtras. Vengono effe allevate in alcu* 
ni Collegi, e ffeHìinate a dannar ne’ Pagodi ed a 
Icrvire a i piaceri de* Brami * Ma vàrie Compagnie 
(di codette cortigiane confacrate girano per diver¬ 
tire i ricchi Mori c Gentili ^ menate da alcune 
vecchie che ne fono le Direttrici. Un folo Ma¬ 
lico di età avanzata, e ’l più brutto di tutti gli 
uomini, le liegue e le accompagna con uno ttru- 
mento di ram^ chiamato nell’ Indie Tarn . Men¬ 
tre effe ballano ^ il brutto Mufico ripete quetta 
parola con uila vivacità continua ^ rinforzando per 
gradi la voce, e ttringcndo il tempo del fuono 
in maniera eh’ egli palefa il proprio enftjfiafmo 
con vifacci e Arane convulfioni; e le Ballerine lì 
agitano coti Un* agilità forprendente ^ la quale ac¬ 
coppiata al defiderio di piacere e agli odori, de* 
quali fon tutte afperfe e profumate , le fa gron¬ 
dar di fudore e rimaner dopo il ballo preffochè 
fuor di se. t Balletti di tali Donne voluttuofe 
abbellite dal vago loro abbigliamento (deferitto con 
leggiadria dal rinomato Abate Raynal (i) ) c dall’ 
arte di piacere che poffeggono in grado eminente, 
fon quafi tutti Pantomimi amoròfi ., de* quali il 
piano , il difegno, le attitudini, il tempo, il fuo¬ 
no, le cadenze refpirano unicamente 1’ amore, C 
n* efprimono i piaceri e i trafporti. 

(i) V. la Storia filofofica è politica degli ftabili- 
Rienti degli Europei nell*America. 
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C A P O IV. 

Teatro %Amcrtcemo. • 

DAlla fcarfa popolazione Jel vallo Cwitìncnte 
Americano , dalla preffochè generale unifor* 

mitS de’ collunai c de’ volti, e dal gran nume* 
ro di picciole Tribù tuttavia felvagge , che , poco 
più di due Secoli e mezzo indietro, vi trovarono 
gli Europei, dopo che feguendo le tràcce immorta¬ 
li degli Argonauti Italiani, Criftoforo Colombo, 
Amerigo Vefpucci', Seballiano Gabotto, e Gio¬ 
vanni Verazzani, l’ebbero riconofeiute, fi deduce, 
non fenza fondamento , che quelle terre da non 
gran tempo fono Hate popolate. Non Crediamo 
adnnque in conto veruno, che i pochi monumenti 
teatrali incontrativi abbiano preceduto a quelli del 
Vecchio Mondo, che noi teniamo per molto più 
antico deir Americano. Tuttavolta per non ki* 
terrompere la fèrie de’ Teatri dell’Europa, parle¬ 
remo innanzi altro del Peruviano. 

Prima che ci foffero note le Contrade Ame¬ 
ricane, due fole Nazioni aveano ivi faputo ufei- 
re dello ftato felvaggio, la Meflicaha e la Peru¬ 
viana . Fioriva la prima in molte Arti di luflb , 
non che di neceflità; ma non ebbe della Dram¬ 
matica fe non que’ ferai ,*i quali fogliono pro¬ 
durla da per tutto, cioètraveftimcnti,-balfo,mù¬ 
sica , e verlì accompagnati da’ gefli. Tutto ciò 
contenevano le Danze Melficane, chiamate Mito- 
us, nelle quali fi trasformavano Nobili e IPlebei, 

B a e di* 
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« divìfi in varj Cori faltavano , cantavano ^ ge- 
ftivano j € beveano (l) ,* e pur non feppéro i Mef- 
ficani convertirle in Drammi. Solo la Repubbli¬ 
ca di Tlafcala^ nemica dell’Imperio Mefficano, c 
{frumento della di lui deftruzione , amando la Poe- 
(ìa e la Danza, Teppe ufar P una e 1’ altra nelle 
Rapprefenfazioni teatrali ; ma non fe ne sa pili oltre. 

La Nazione Peruviana fenza dubbio la piu 
colta di tutta l’America, oltre all’ avere inventa¬ 
ta e migliorata 1’ Agricoltura -con; tante altre’Ar- 
ti, Teppe qualche coTa di Geografia, Meccanica, 
e Aftronomia , ed ebbe Polizia e Legislazione 
eccellente, nella quale trionTa una Tanillima Mo¬ 
rale . Ebbe pure gli Haravec ( vocabolo che cor- 
riTponde a Inventore , Trovatort, Poeta ), i qua¬ 
li fecero Verfi, in cui fi Tcorgono alcuni lampi di 
buona Poefia j e. 1’ inea Garcilaffo ci ha con- 
Icrvato un Componimento-, nel quale veggonfi le 
Meteore bellamente perTonificate ed arricchite d* 
immagini ben aggiuftate e vivaci (2). Qual ma¬ 
raviglia dunque che quella colta Nazione avefle 
Spettacoli teatrali ? -L’ Inea mentovato ce ne dh 
alcune^ notizie Tenza iftruirci della loro origine . • 
Pure io mi credo 6i rinvenirne i principj in una 
Fella Tolenne celebrata io CuTco. 

Un annuo Sagrifizio e Convito pubblico,in 
cui fi bevea fino all’, ubbriachezza , meTcolando- 
fi al ballo il canto e i motteggi, menò i Greci 
al trovamento de’Componimenti teatrali. Un an¬ 
nuo^ Sacrificio e Convito pubblico colle medefime 
particolarità, e «di piii accompagnato da Urani tra- 

vcfti- 



DE’ TEATRI . 
v?ftimentì e mafcherate ridicolofe , troviamo an¬ 
cora in Cufco : or non vi poteva eflb , come in 
Grecia , far nafc?re lo Spettacolo fcenico che pur 
vi fi vede coltivato? Le circoftanze che accom¬ 
pagnavano tal Sagrifizio, rendono affai probabile 
la congettura. * 

La piu folenne Fellività che i Peruviani ce¬ 
lebravano vin onor del Sole, fi chiamava Ray^ 
mi ^ e dur^a nove giorni. V’interveniva il Re, 
gl’ inehi, i Capitani, e i Curachi pompofamen- 
te armati ed inghirlandati . Ognuno dava a co- 
nofeere nelle divife la propria origine o profapia* 
chi fi attaccava al dorlb due grandi ale, chi fi 
copriva d’un cuojo di drago, chi d’una pelle di 
leone (i). Tutti portavano mafehere orribili , 
fonavano flauti e tamburi feordati, e faceanp ge- 
fti e vifacci da forfennati (2). Seguiva il Sacri¬ 
ficio funtuofo, e poi fi mangiava da tutti la car¬ 
ne delle vittime , fi bevea con certo ordine e con 
brindili fcambieyoli, e fi danzava cantando, e 
facendo ufo ciafeuno delle proprie infegne , ma- 
fcliere , ed invenzioni. 

Un Rito cosi Urano dovette precedere aulì 
Spettacoli teatrali , ne’ quali fi veggono le idee 

B 3 me- 

(i) Non trovali nel Continente A™®flcano la fpe- 
zie de’ lioni Africani ed Aliatici ; ma gli Europei 
diedero il nome di leone a quell’ animale che nel lin- 
guaggio di Quito diceli Puma , il quale ( fecondo M. 
de la Condamine ne’ Viaggi dell’ America Meridionale) 
non merita un nome sì terribile., elTendo incompara¬ 
bilmente meno intrepido e feroce, molto piU piccolo, 
e fenzà giubba. 

(i) Garàl. lib. VI,, (ap, 20. 
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•nieglip ordinate. Forfè il piacere prodotto fn 

‘iqucfta Fefta da’ balli, dal canto, e dalle mafche- 
•re,, £cce nafcere il difegno di formar di tali cofe un 
-tutto «'.un’ imitazione piìi ragionata. L’ armi 
;j)ortate dà’ Gurachi in un luogo di ;pietà, e di pa¬ 
ce e allegrezza , forfè col fine d* inculcar a’ Po- 
.poU di vegliar feinpre a difefa della Religione e 
della Patria i, dellarono probabilmente l’iifei d’u- 
na Rapprefentazione eroica e militare ; « quelle 
raafchere ridicole , le quali -dovettero effer fimbo- 
li fatirici^'delle ftravaganze delle paffiom fraode- 
rate, poterono facilrhente convertirfi in diptnture 
icomiche delle umane ridicolezze. 

Ci voleva un capitale di «Filofofia per far tal 
palioe appunto troviamo, che le Favole Dram¬ 
matiche del Perii furono inventate e coltivate dà* 
Filofofi^ colà chiamati v45»4«t/. Eflì corapofero 
due generi di Drammi , uno Eroico che rappre- 
fentava pubbliche iinprefc , vittorie e trionfi, e 
r altro Comico che fi limitava fatti domeftici 
e paQorali.' Tali Repprefentazioni frfaceano nel¬ 
le facre Fellività piìt folenni (una delle quali era 
la fopraccennata Raymt ), e vi aflifteva il Mag¬ 
gior Inca con tutta la Corte.* c perciò erano de¬ 
centi e gravi e degne del luogo , del tempo , e 
degli Spettatori, nè mai gli Zimautì avvilirono ì 
Joro talenti aU’ olcenità diAriftofane, c degl’In- 

glefi. ^ . 
Crefce *finalmente Tempre più la probabilità 

delle nóftre congetture full’origine degli Spettaco¬ 
li del Perù, qualora fi rifletta , eh’ effi ventano 
rapprefentati da’ mcdefimi Curachi, inehi, e Ca¬ 
pitani , che fi mafeheravano nella Fella Rxtymt « 
Quelli nobili Attori prima c dopo la Rapprelèn- 

t^« 
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fazione occupavano tra’ loro uguali j luoghi cor^ 
rifpondenti alla loro dignità e a’ prgpr) impie^ 
ghi ; e allorché fi diftingueivanQ colla grazia e de¬ 
licatezza nel rapprefentare , ne riportavano ricchi 
doni e favori rin*iarchevoli(i), ^on cacano adun¬ 
que gli Attori Peruviani fchiavi abbietti, cpme 
nella China c nell’ antica Roma, nia perfone no¬ 
bili e decorate,, come io Atene , Ma avvegna¬ 
ché io quefto i e in alquante altre cofe fi raffo- 
migliaffero i Greci e i Peruviani , non diremo 
leggiermente perciò, che quelli fieno difcefi da’Gre¬ 
ci , feguendo il modo di ragionare di Jtaffiteau . 
Simili idee ( ripetiamolo ) , combinandovifi cir- 
collanze fimili, fi rifvegliano naturalmente in di- 
verfi luoghi fenZa bifogno d’'imitazìonc,, come len¬ 
za quella vi fi accozzano le particelle elenientari, 
neceffarie alla produzione, e vi fpuntano e vege¬ 
tano le Piante, 

Dopo r invalìone degli Europei nel Nuovo 
Mondo, quando efli confiderandolo come pollo nel¬ 
lo fiato di natura , fuppofero d’aver diritto ad occu¬ 
parlo e faccheggiarlo , fenza por mente alla ragione 
degl’indigeni che ne avevano antecedeotftmente ac- 
quiftata la proprietà, dopo , dico, 1’ epoca della 
defolazione di si gran parte della-.Tecraj, le raz¬ 
ze Africane, Americane, ed Europeepifi o me¬ 
no nere, bianche , ed olivafire, confufe, pigo¬ 
late, e riprodotte con tante alterazioni , vi for¬ 
mano una popolazione affai piò fcarlà <ìelfantica, 
dillrutta alla giornata da tante caufe filìche e mo¬ 
rali, la quale partecipa delle antiche origini nel 
tempo fieffo che tanto da effe fi all.Qfttana • Cosi 

B 4 
(i) Gami, libi II » cap. tj. 



24. . STORIA CRITICA 
le arti, i raftumi, le maniere, le imitazioni, e 
lino il bemame e le produzioni vegetabili, vi fo¬ 
no piuttofto'avveniticce che naturali* nè reca più 
maraviglia il vedervi abbarbicato quanto h cono- 
Ice nell Antico Continente . * 

I»* forfè conferva meno alterata 
I indole c la natura dél fuolo Americano, trovali 
nella Nuova Spagna, e propriamente nella Pro¬ 
vincia di Chiapa , i cui abitanti , d’ ingegno , 
di forza, di ftatura, e d’ idioma pih che al¬ 
cove dolce ed elegante, paffano tutti gli altri 
Mellicani. Specialmente nella principai Città di 
ella, chinata Chiapa de las Indias, dove trovan¬ 
ti rnoltiffime Famiglie nobili Americane, fi vede 
quella cultura che indifpenfabilmcnte fiorifee do- 
vunque fi gode libertà e proprietà. In effètto 
non VI fi trafe^ano le Arti di neceffità, di co- 
tno o, e di luiTo, fabbricandovifi particolarmente 
per eccellenza quadri e ftoffè di penne , antichi 
avori Memcani, non mai pìh da veruno imitati: 

VI li eleguifcono con deftrezza tutti gli efercizi 
ginnici Spagnuoli , come corfe di Tori , e giuo¬ 
chi di canne : yi fi fanno combattimenti navali 
tu! gran fiume che bagna la Città : vi fi forma- 
Ilo alcuni Caftelli di legno coperti di tela dipin« 
ta e fe ne imprende raflèdìo, c fi difendono : 
e Analmente vi fi coltiva la Pittura, la Danza, 
c la Mufiéa, e vi fi trovano Teatri. 

Qpanto a Peruviani naturali, i quali gemo¬ 
no avviliti^dalla fchiavitb, han confervato per li 
loro antichi riti e coftumanze una Viva e cara 
rimembranza-, che Iblo i nuovi Padroni avrebbe* 
ro a p^o a poco potuto cancellare, o almeno 
indebolire, rendendo agl’ infelici il giogo men pe- 

iànte 
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fante e piìi conforme all’ umanità . Efli adunque 
in certi giorni folenni riprendono la loro antica 
foggia di veftirfi, e menano per le ftrade le im* 
roagini del Sole e della Luna . Alcuni «di loro 
fogliono permetterfi di rapprefentare certe Fette tea¬ 
trali c fpezialmente una Tragedia della morte 
dell ultimo inea v4tabal‘ipa , accufato dall’ Indiano 
Filipetto divenuto Crittiano, e condannato con for¬ 
malità'giuridiche da Pizarro. Quetta rapprefen- 
tazione commuove così fattamente 1’ Uditorio , 
che prorompe in uri dirotto pianto , e talvolta 
entra in tal furore, ehe r^on è cofa rara, fia 
trucidato qualche Spagnuolo. 

C A P O V. 

Teatro Greco. 

QUante novità forfè un di apporteranno i piti 
^ comuni oggetti eh’ or ci veggiamo intorno 

fenza prenderne veruna cura ! Da fonti lon¬ 
tani e quali impercettibili featurifeono fpeffo gli 
eventi piìi rimarchevoli. Quel Chimico che vi¬ 
de la prima accidentale efplofione del nitro, im¬ 
prigionò Montezuma, ftrangolò Guatemazin, e fpo- 
polò l’America. Ma biiogna che un’^inte^effe 
perfonale aftringa il primo oflervatore a fiffarvi lo 
fguardo , e che di poi la fua rifleflione fi comu¬ 
nichi a’ circoftanti per un’ interefle ancor piìi ge¬ 
nerale, e che vada così di mano in mano conti¬ 
nuando e prendendo forma , finché giunga a co- 
ftìtuire un’ epoca. Quanti capri avranno rofe c 

^ guafte 
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tante volte le viti delle montagne dell’ Attica fen^ 
za produrre veruna novità ! Ma quell’ abitatore 
d’ Icaria , che ne forprefe uno nel fuo podere, fi 
trovò intereffato a facrificarlo a Bacco , c que* 
Paefani che’! videro, per fimile interelfe applau¬ 
dirono al colpo, fi rallegrarono, e faltarona can¬ 
tando in onor del Nume. Di qui nacqu* una 
fefta, un fagrifìzio , un convito rinnovato ogni 
anno in tempo di vendemmia ,, nel quale la li- 
..cenza del tripudio e 1’ ubbriachezza fvegliarono 
quella fatirica derifione fcanlbievole , che piacque 
tanto, e che perpetuò la fefta. Quel motteggiarli 
vicendevolmente, e quegl’ Inni facri cantati e bal¬ 
lati , formarono infenfibilmente un tutto piacevole 
che da Tptfyv vendemmia fi chiamò Trìgodìa (i), e 
fu come il germe che in se contenea la gran 
pianta della Drammatica, che vedremo bentofto 
ingombrar tant’ aria, e fpander per tutto verdi e 
robufti i fuoi rami. 

Seguendo in tal guifa lungo tempo quelli 
Cori paftorali ed Inni* Dioniliaci , doveano natu¬ 
ralmente partorir fazietà, e determinare alfine un 
olTervatore a rianimarli con qualche novità. Co¬ 
sì avvenne in fatti, Vi è chi attribuifee ad Epi- 
genc di Sicione il penfamento d’ interporvi altri 

• racconti chiamati Eptfodjy per rendere la fefta piò 
varia, o‘ per dar tenipo a’ faltatori e cantatori dì 
prender fiato (?). I primi Cori contenevano le 

fole 

(1) j^then. Deìpn. lìb. II. 
(2) Veggafi ciò che dice l’Abate Vatry nelle fue dot¬ 

te Ricerche full* origine della Tragedia y inferite ne! 
tomo X V. delle Memorie dell’Accademia delle Ifcri- 
zioai e Belle Lettere di Parigi. 
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fole Iodi di Bacco, e gli Epifodj parlavano di 
tutt’ altro: il Popolo fe n’ avvide, e mormorò 
della novità continuò ad afcoltarli, e ia 
novità parve felke e dilettevole. Quella Storia 
ci fi prefenta ad ogni palio negli Scrittori pili ve- 
t'idici e giudiziofi dell’ Antichità , e punto non 
ripugna alla ferie delle idee umane, le quali van¬ 
no’dcftandofi a proporzione che fi maneggia 1 ar- 
te e la Società fi avanza nella coltura . Cni 
dunque a* giorni nofiri arzigogolando Idegna di ri- 
conofcere da tali principi la Tragedia e la Com¬ 
media Greca, non altro fi prefigge fe non che_lo- 
lo di dar un’ aria di novità e d’importanza a luoi 
Scritti, e di far la ftoria della propria fiintafia piu 
che quella delle Arti * 

Fino all’ Olimpiade LX. o LXI. il ^tierc 
Tragico non fi diftinfe dal Comico. Tefpi con¬ 
temporaneo di Solone, fornito di competente gu- 
Ilo e difcernimento , gli feparò ; e perchè^ fi at¬ 
tenne fempre al folo Tragico, gli fu attribuita 1 in- 
venzione della Tragedia, avvegnaché altri Dram¬ 
matici r aveffero preceduto . I Giovani Sacrt , « 
porbante, il Penteo, fono nomi di alcune delle fa¬ 
vole Tefpiane. , 

Gli Epifodji cosi purificati da ogni melco- 
lanza comica, nel paffar circa 1’ Olimpiade LXVIL 
nelle mani di Frinico difcepolo di'Tefpi, di par¬ 
te accefforia del Covo divennero corpo principale 
del Dramma , e formarono uno Spettacolo si di¬ 
lettevole che meritò d’effere introdotto in Atene. 
Chet ilo l’Àteniefe, che fiori nell’Olimpiade LXIV., 
avea trovata la raafchera ed abolita là feccia ^ di 

cui 

(0 Plutarco Sympof. lib. 1. ^uajì. i« 
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CUI prima tingevanfi gli Attori, e Frinìco aeco- 
modò quell invenzione anche alle parti di benna 
Avendo riguardo allo flato della Drammatica di 
quel tempo, Fnnico fu un Poeta degno d’ am. 
mirazione. In una fua, Tragedia fece, alcuni ver- 
li COSI pieni di fenno , robuftezza, energia, evi- 
vacità militare^ gli rapprefentò con tanto brio, 
che feoffe in tal modo gli animi cìegli Spettatori, *che 
nel medefimo Teatro fu qreato Capitano . giudi- 
cando aflennatamente gli Ateniefi, che chi fapea 
con SI fatta fohdità ragionar delle operazioni belliche, 
era degno di comandare alle fquadre per vantan. 
gio della Patria (i). Egli fu sì amato, che affa. 
Ito da un ilio naturai timore ed orrore , mentre 

rapprefentava /a prefa di Mil^o, gli Ateniefi Ver- 
larono molte lagrime di compaffione, e lo fecero 
ritirar dalla Scena ( 2 ) . Pleuronia , gli Egizi 
^tteone^ ^cejle, o€nteo , le Danàìdì, fono i no*- 
mi che ci reftano delle di lui Favole. 

. > » e Frinico j furono tre no, 
mini di talento, ognuno de* quali forpafsò il pre* 
deceflbre, c diede un nuovo luflro alla Tragedia 
Con alquanti paffi. di. pih forfè l’ultimo di effi* 
1 avrebbe condotta a quel grado di perfezione, 
nel quale le Arti , come ben dice Ariftotile, fi 
pofano ed hanno la lor natura . Efchilo , il Set- 
tatore di Pittagora, fopravviene in punto sì favore» 
le, corre lo fpazio che rimaneva intentato , co¬ 
glie il frutto delle altrui e. delle proprie fatiche, 
ed è il primo ad^ effer meritamente onorato da 
Ariftotile c da Quintiliano col titolo di Genio, 

e di 

(0 Ebano nella Storia Varia lib.III. cap. 8. 
(2) L illcffo nel libro XIII. c»p. 17. 
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e di Padre della Tragedia ; poiché egli feppe con 
più arte e felicità trafportar nel genere Tragico 
le Favole Omeriche,e dafnli uno flilc molto più 
grave e più nobile. Valendoli dell’opera del fa- 
mofo Architetto Agatarco , fece innalzare in Ate¬ 
ne un Teatro magnifico, e affai più acconcio a 
rapprefentarvi con decenza e ficùrezza , dove che 
Fratina e altri Tragici del fuo tempo fi ferviva- 
no di alcuni tavolati non folo sforniti di tutto 
ciò , che può contribuire all’ illufione , .ma cosi 
mal co^utti, che folcano fovente cedere al pefo 
e cadere con pericolo degli. Attori e degli Spetta¬ 
tori . Abbigliò ancora le perfone tragiche con 
veftimenti gravi e maellofi , e miglioròp l’inven¬ 
zione della mafchera di Cherilo e di Frinico, 
Volle inoltre egli fteffo , non folo comporre la 
mufica de’ fuoi Drammi, mà inventar l’azione de’Bal- 
li, e prefcrivere i gefti c i movimenti del Coro 
che danzava e cantava negl’ intervalli degli Atti, 
togliendone la direzione agli antichi Maeftri Bal¬ 
lerini , ì quali non doveano, a fuo tempo effere 

• nell’ inventare e nel difporre pi^ giudiziofi e felici di 
quello che , fino a circa dieci anni fa, o poco più, 
fi fono dimoftrati i moderni . Secondò parimente 
affai meglio l’idea de'fuoi Predeceffori di fcemarc 
il numero degl’ individui del Coro mufico e 
ballerino, per accrefcerne quello degli Attori de¬ 
gli Epifodjj c con quella feconda Claffe di rap- 
prcfentatori refe P azione vie più viva e variata . 
Seppe egli in fomma per molti riguardi farli am¬ 
mirare come Attore , come Direttore , e come 
Poeta eccellente. Settanta, o come altri vuole, 
più di cento Tragedie compofe Efchilo, delle qua¬ 
li appena fette ce ne rimangono , e riportò la Coro¬ 

na 
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pa Olimpica intorno a trenta volte . Guerriero ^ 
Capitano, vìttoriofo nella pugna di Maratona per 
Atene sì gloriofa , moftra nello Itile la grandez¬ 
za , }1 brio militare, e la fierezza de’ proprj fen- 
timcnti. Il fuo carattere è grande, robufto, eroi¬ 
co » benché talvolta turgido, impetuofo, e gigan- 
tefco. In grazia della Gioventù permettiamci in 
queft’ Opera , fecondochè la Storia ne prefenta- i 
Poeti antichi, un breve efame delle principali bel¬ 
lezze de’ loro Componimenti, fenza diffimularnc 
qualche difetto. 

Le Tragedie rimafteci di Efchilo rono .Pr»- 
meteo al Caucafo^ le Supplici ^ i fette Capi all' */ff’ 
fedio di Tebe ^ ^Agamennone ^ le Coefori ^ l' Eumeni* 
di, i Perfì. Dal Prometeo al Caucafo trafpare l’e¬ 
levazione dell’ ipgegno di Efchilo , e l’energia de’ 
Cuoi concetti mifia a certa antica ruvidezza, e vi 
fi feorge ancora il grand’ ufo eh’ egli faceva delle 
macchine, e decorazioni . Interloquifcono in quella 
favola Numi, Ninfe , Eroi , e Perfonaggi alle¬ 
gorici , come la Forza e la Violenza. Notabili 
e patetiche fono le Querele d’Io nell’Atto IV , e 
quelle di Prometeo nel V dopo le minacce di 
Mercurio . 

Nella condotta delle Danatdi fupplicbovoli fi 
offerva una regolarità di azione così aggiufiata e 
naturale , che con tutta ia fua femplicità tiene fo- 
fpefo il ^.eggìtore fino all’ Atto V , quando le 
Danaidi padano dall’Afilo alla Città, e viene di- 
fcacciatò i’Araldo dell’ Armata Egiziana nemi¬ 
ca di quelle Principede. Quell’Araldo , che ne 
afferra una per la, chioma , e la ftrafeina verfo i 
vafcelli , farà motteggiato da que’ Moderni che 
o non leggono mai Omero c i Tragici Greci, 



DE’TEATRI. 31 
o fon privi della cx)nofcenza de’ principj ncceifarj 
a leggerli con fondamento . 

/ fette Capi all' tAjfedio di *Tebe è una Tra¬ 
gedia che fi fa leggere con attenzione e piacere 
anche a’giorni noftri, piena di bei tratti j di mo¬ 
vimenti militari , di fofpenfioni maravigliofe , e 
fatta per prefentare uno fpettacob. forprendente, 
Longino ne cita un vago pezzo dell’ Afto I, 
che in Italiano potrebbe cosi tradurfi : 

• 

j, Sette Guerrier fpietatamente audaci 
„ Stan preflb a un’ Ara di gramaglie avvolta 
„ In atto minacciofi , e con orrendi 
„ Giuramenti fpaventano gli Dei » 
„ Alta giurando inlblita vendetta 
„ A Gradivo, a Bellona, a la Paura, 
„ Mentre le mani tingonfi nel fangue 
„ Fumante ancor d’un moribondo Toro. 

Sommo impeto di tragica er vigorofa eloquenza 
fi ravvila nel Coro del medefimo Atto I , e la 
dipintura vivace del facco d’una Città prefa d’af- 
falto è notabile nel Coro dell’ Atto II .^1 V. 
ferabra un’accefforio fuperfluo dopò il IV , dove 
narrasi 1’ affedio tolto per l’efito funefto del com¬ 
battimento de’ due Fratelli. 

La Tragedia d’JfgaMennone fu coronata , t 
certamente , anche a giudizio de’ Pofteri intelli¬ 
genti , lo meritava. L’ azione fembra languire al¬ 
quanto ne’primi Atti , ma effi preparano-ottima¬ 
mente l’evento orribile , e fi veggono nel V le 
paffioni menate al più alto punto. L’efclamazio- 
ni di Caffandra, tutte piene dì enimmi enfatici c 
d’immagini inimitabili, manifeftano l’ingegno vi- 
gorofo di Efchilo. Le 
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... » o fia Donne che portano lo 
libazioni, rapjprefèntano la vendetta di Agamen¬ 
none prefa da fuoi figliuoli, la quale fu trattata 
ancora da i due gran Tragici che vennero dopo. 
Sin dalla prima Scena vi fi ammira lo flato del- 
1 azione cfpofto con fòrama arte e nitidezza per 
maniera che l^antichiflimo Riformatore e Padre 
della Tragedia non ebbe bifogno deU’efempio al- 
trui per condurre alla perfezione quefla sì rilevan¬ 
te parte de’ Componimenti Drammatici , nella 
quale tanti Moderni fanno pietà a’ Savj a ^liffe- 
renza del chiariflimo Signor Abbate Metaflafio, che 
VI riefce fempre mirabilmente . L’energia e la 
forza del Coro dell Atfb I difficilmente può paf- 
fare in un altra Lingua. La riconofcenza del Fra¬ 
tello e della Sorella fi fa nell’Atto II per mez¬ 
zo de’capelli gettati da Orefte folla tomba , e 
delle vefligia imprefle nel - fuolo fimili a quelle 
di Elettra, e per un velo da lei lavorato, eflendo 
Orefle fanciullo. Euripide finalmente fe ne burla 
nella fua Elema ; e non fembra al certo la mi- 
gliore delle agnizioni teatrali quefla di Efchilo, 
benché fi pofia in qualche moda difcolpare. Eoli 
per altro moflra molto giudizio nell’ifleflb Atto, 
facendo che.Orefle rifletta full’im prefa, a cui s’ac- 
cinge; che fi lagni dell’Oracolo di Apollo , onde 
e flato minacciato de’ più crudeli fupplicj, fe la- 
foia invendicato il Padre ; che s’intenerifca alla 
di lui rimembranza; che fi moftri fenfibile anco- 
mai mali de Popoli facrifìcati agli ufurpatori. 
Tutto ciò rende in certo modo fopportabile il 
gran parricidio tVè per commettere . Nè di ciò 
pago il favio Poeta, in una lunga Scena del Coro e 
di Elettra con Orefte fa che quelli palei! la ripu- 

gnan- 
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gnanza cd incertezza che lo tormenta , la quale 
fi va diflìpando coi fovvenirfi delle terribili cir. 
coftanze dell’ ammazzamento d’ Agamennone , alle 
quali intenerito dice fremendo, che darà la mor¬ 
te a Clitenneftra, e poi a fe fteflb . Quelli ri¬ 
guardi , quelle fofpenfioni e cautele erano neceflaric 
per difporre 1’ Uditorio a uno fpettacolo s\ atro¬ 
ce, come è quello di vedere un figlio bagnarli 
del farigue di una Madre. Nell’ Atto IV fiegue 
l’uccifione di Egisto* e’I pianto fparfo daCliten- 
nellra per l’ufurpatore ferve di cote al furor d’O- 
relle, c lo determina alla di lei morte. Nel V 
il Poeta fi dimollra parimente gran Maellro , fa¬ 
cendo vedere , benché in abbozzo , l’infelice fi- 
tuazione di Orelle, che trafportato da’rimorfi va 
perdendo la ragione . 

L’illeflb Orelle perfeguitato dalle Furie , e 
poi liberato dalle loro mani per lo favor d’ Apol¬ 
lo e di Minerva , e per la fentenza dell’ Areopa¬ 
go , è 1’ argomento della famofa Tragedia dell’ 
Eumenidi, il cui fpettacolo riempì di terrore il Po¬ 
polo Ateniefe . Efchilo in effa trafgredifee le re¬ 
gole del verifimile , facendo paffare una parte 
dell’azione nel Tempio di Apollo in Delfo , e un’ 
altra parte in Atene. E’ notabile nella prima fee- 
na la pittura orribile delle Furie, fatta dalla Sa- 
cerdotefla, l’Inno magico, infernale, e pieno del 
fuoco di Efchilo, cantato dalle Furie nelF Atto 
III, avendo trovato Grette, e ’l giudizio fatto nel 
V coll’intervento di Minerva alla tetta degli Areo- 
pagiti , di Apollo Avvocato del reo , e delle 
Furie accufatrici . Il Coro delle Furie che negl’ 
Intermezzi è cantante , nel giudizio è parlante 
come ogni altro Attore , ed uno folo è quello,' 

C che 
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che per tutti interloquifce ; il che fi offcrva heì 
rimanente delle Tragedie antiche . 

Finalmente ì ^ Tragedia data da Éfchi- 
lo otto anni dopo la giornata famofa di Salami- 
na lotto r Arconte Menon, è fondata fulla fpe- 
dizione infelice di Serfe nella Grecia ^ argoftien- 
to trattato ancor da Frinico prima di Efchilow 
La Condotta n’è tosi maeftrèvole ^ che il Leggi¬ 
tore dal principio lino al fine vi prende parte co¬ 
me nato in Grecia j tale effendo l’arte incanta¬ 
trice degli Antichi ^ polTeduta da pochiffimi Mo- 
derni ^ per mezzo della quale un’ azione femplice 
viene animata da tutte le più importanti circo- 
ilanze con siffatta deftrezza y che ’l movimento e 
r intereffe Va crefcendo coll’ azione a mifura che 
fi apprefla al fine. Il racconto della perdita della 
battaglia nell’Atto li ^ bellamente interrotto di 
quando in quando dalle querele del Coro de’Vec¬ 
chi Ferii ^ è una delle più rimarchevoli bellezze 
di tal Tragedia. L’Atto IV, in cui comparifcc 
l’Ombra di Dario^ è veramente un capo d’ope«» 
ra, con tal fenno e grazia vi contraila il gover¬ 
no di Dario divenuto pacifico coll’ ambizione di 
Serfe -y la prudenza del vecchio colla vanità del 
giovane, e con tal delicatezza mettonfi in bocca 
di si gran nemico le lodi della Grecia i. La Ve¬ 
nuta di Serfe nel V aumenta la doloìofa fituazio- 
ne del Configlio di Ferfia , Quella Tragedia 
inerita di leggerli attentamente per apprendervi 
la grand* arte d’intereffare y e per Confeguenza di 
commuovere e piacere 

Do- 

Lo fcopo della Poefia i dèli* Eloquenza ( dice 
i>ttimamente il Signor di Saìnt-Marc) è di commu9^ 
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Dopo quefla fuccinta analifi delle fette Tra¬ 

gedie di Efchilo , afcoltiamo ciò che ne dice 
D. Saverio Mattel nel Nuovo fiflema d' ìnterpn- 

tare t Tragici Greci . Effe altro non fono che 

Fefle Teatrali di Ballo feria , preparate da al» 

mne patetiche declamagioni . Il Leggitore, che 
conofee tali Tragedie, rimane forprefo al veder nella 
Differtazione del Signor Mattei tutte l’idee natura- 
li fcompigliate per lo prurito di dir cofe nuove,le qua¬ 
li in fine fi rifoìvono in nulla ^ * e chi non conofee 
le Greche Tragedie, dee fulle di lui parole concepirne 
nn’immagine totalmente aliena dalla verità, e credere 
fChe le patetiche declamaxioni in Efchilo prepara¬ 
vano il Ballo feria ^ come i difeorfi di Tancia e 
Lifinga in Metaftafio introducono al Ballo Cine- 
fe, Fefle Teatrali di Ballo feria 1 Le Tragedie 
di Efchilo furono , come quelle di Sofocle e di 
Euripide , vere Azioni Drammatiche Eroiche, 
accompagnate dalla Mufica , e decorate dal Bal¬ 
lo ^ nè altra differenza può ravvifarfi fra’l pri- 

C a mo 

vere e dilettare ; t la vera pietra di paragone de Com» 
ponimenti ingegnoft è /’ imprejfione che fanno nell" a» 
nimo de Leggitori , Bifogna però effer dotato non 
che d’ ingegno , per efaminare , ma di cuore per 
fentire, e di buon fenno per apprezzare ; perchè al¬ 
trimenti fi portano giudizi flrani, d fi pub anche giun¬ 
gere alla ridicolofabalorderìa e feempiataggine di farli 
nfeire di bocca ciò che freddamente diflè all’ Autor 
della famofa Fedra Francefe un gran Geometra , di 
lui Amico e compatriota, alfiderato dal compaffo di 
Urania : Cotejìa vojìra Fedra non prova cofa alcuna. 

* Combien la rage de dire deschofes noHvelles-a-t~elle 
fait dire des chofes extravagantes ! egregiamente il Si¬ 
gnor di Voltaire. 
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fflo e i fecondi , fe non quella che vi ha fra 
Tiziano e Correggio, fra Zeno, e Mctaftafio ,fri 
Cwneilh e Rac 'me, cioè quella che fi fcorge ne’ 
differenti caratteri degli Artefici che lavorano 
in un medefimo genere. Le Profopopeje ^ come il 
Signor Mattei chiama le Ninfe , il Padre Ocea» 
no, 1 Euraenidi, la Forza &c., non dimoftrano, 
fecondo il fuo credere , che la Tragedia era al¬ 
lora^ una Danì^ animata daW intemxnto di que/ii 

GenJ mali e buoni piuttojio che una vera %Axione 

drammatica'^ ma convincono folo,che Efchilo in- 
troduffe ne’ fuoi Drammi Ninfe e Numi , Om- 
ore e Furie , e diè corpo a varj efferi allegorici, 
come Sofocle ed Euripide nelle loro Tragedie fi 
valfero delle apparizioni di Minerva , di Ercole 
già Nume, di Diana, di Apollo , di Nettuno, 
di Bacco, di Caftore e Polluce, della MufaTer- 
pficore , d’iride , d’ima Furia , d’un’Ombra, 
della Jjilorte &c. Di grazia, in che difeordano i 
lecondi dal primo fu quello punto? 

Efchilo traportato una volta dal proprio en- 
tiifiafmo cantò alcuni verfi notati di manifella im- 
pt^à , e ]1 Governo,che vigila per la Religione e 
i/r A ® morte l’ardito Poeta. 
Ma Aminia di lui fratello , che nella pugna di 
Salamina avea perduta una mano, alzando il man- 

j. ® feoprenda il braccio manco , intenerì ì 
Giudici, e’I colpevole fu perdonato. Efchilo dìf- 
gullato della Patria così per quello contrattempo, 
cotne perchè corninciavano ad applaudirfi piìi del¬ 
ie me le Tragedie del giovane Sofocle , fi ritirò 
preflo Jerone Re di Siracufa , c fecondo i Mar. 
OH a Arondel, mori di feffantanove anni nel pri¬ 

mo 
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mo deir Olimpìade LXXX (i)* 

Ma la foverchia femplicità delle Favole di 
Efchilo, qualche reliquia di rozzezza nella deco¬ 
razione , e la fcarfezza di moto , dovettero addi¬ 
tare al famofo Sofocle una corona tragica non 
ancor toccata . E per confeguirla , attefe a for- 
tnarfi uno ftile grave, fublime, grande al pari di 
quello di Efchilo, ma fpogliato d’ogni durezza, 
e a intereffar 1’ Uditorio più col movimento e 
colla vivacità dell’ azione , e con una mirabile e- 
conomia, che colla magnificenza delle decorazio¬ 
ni . E perchè tuttavia gli parve di mancar di At¬ 
tori per r efecuzione del fuo penfiero, fiaccò dal 
Coro una terza clafle di Cantori e Ballerini, 
c r aggregò al corpo de’ femplici Declamatori. 
E acciocché tutto concorrefle all’ illufione , che 
tanto importa per difporre gli animi alle com¬ 
mozioni che fi pretende eccitare , volle che fi 
dipingeffe il Palco (z), probabilmente per mette¬ 
re alla vifta il luogo deU’-azione . Ebbe ancora 
r accortezza di fcegliere argomenti adattati al ta¬ 
lento e alla difpofizione de’ fuoi Attori • giacché 
egli per mancanza di voce non potè rapprefenta- 
re, come faceano gli altri Poeti , i quali per 
lo più recitavano nelle proprie Favole, Stefe So¬ 
focle le fue oflervazioni fino alle più picciole co- 
fe per far rifplendere 1’ abilità di ciafeuno • e per¬ 
chè fi vedeffero in Teatro brillare i piedi de’ Bal¬ 
lerini , fè calzar loro certe fcarpe bianche . Delle 
cento diciaffette, o cento trenta Tragedie da lui 
fcritte , folo fette ad onta de’ Secoli ne fo- 

C 3 no 

(1) Stanley Not. in ^fch. p. 704. 
(2) Arifiot. Poet. Part. i6. 
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no a noi pervenute, cioè V ^Ajace ^ le Trachmìane ^ 
l'^^htigoney l'Elettra y l'Edipo Re y il FHottete y e 
l Edipo Coloneo, le quali dovunque fiorifcono gli 
ottirni ftudj , divengono gli efemplari degl’ In¬ 
gegni più pellegrini. Lo ftile di Sofocle è tal¬ 
mente fublime e grande che , per ben caratte¬ 
rizzare la gravità della Tragedia , dopo Virgili» 
fuol darfi al Coturno l’aggiunto di Sofocleo . Ol¬ 
tracciò è tale 1 aggiuftatezza e la verifimilitu- 
dine che trionfa ne’ piani da lui conceputì, che 
fenza contralto vien preferita a tutti i Tragici, 
per r economia della Favola. 

Nell’ detto Flagellifero dalla sferza , colla 
quale quell’ Eroe furiofo percoteva il beftiame da luì 
creduto UlilTe e gli altri Capi del Campo Greco, 11 
ammirano con particolarità tre Scene egregiamente 
efprefle, la fituazione di Ajace, rivenuto dal fu» 
furore, con TecmelTa fua Spofa j e con Euriface 
fuo figlio, la naturaliflima pittura della difpera- 
zione di Ajace che s’ ammazza, e’I tragico qua¬ 
dro della troppo tarda venuta di Teucro , e del 
dolore di Tecmefla ,, e del Coro alla veduta d’A-^ 
jace uccifo. Oh quanto è vaga la Natura ritrat¬ 
ta da un gran pennellò ! Ma oh quanto oggidì fi 
fcarfeggia di gran pennelli, i quali fappiano met¬ 
tere in opera i bei colori della Natura , agli An¬ 
tichi sì famiglial i ! 

Si rapprefenta nelle Trachiniane la morte di 
Ercole, avvenuta per lo dono funefto di Dejani- 
ra , nella quale fi vede con tutta verità e deli- 
catezza delineato il carattere d’ una moglie tene¬ 
ra c gelofa . Nell’ Atto IV Ilo viene a riferire 
alla Madre l’effetto del regalo fatale della velie 
inviata al Padre nell’Atto IH; ma Ilo l’ha egli 

ftcffo 
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fteflb veduto nel Promontorio Ceneo , ed è ve^ 
nuto a narrarla in Trachina, E' naturale ch’egli 
avelie paflatQ in tempo si corto uno ftretto con- 
liderabile interpofto da un luogo all’ altro ? Dall’ 
altra parte il giudiziofo Sofocle avrebbe efpofto 
agli occhi de’Greci un inverifmailitudine si mani- 
feda, fe il fatto non fi rendefle fopportabile per 
gualche circoftanza importante y allora nota ^ ed 
oggi involta nell’ olcurità di tanti Secoli ì ^ Som¬ 
mamente patetica in tale Atto è il filenzio del- 
l’ingannata Dejanira alle accufe del Figlio addo¬ 
lorato ; filenzio eloquente e giudiziolb che fem- 
pre precede in Sofocle a una gran difperazione e 
a un fuicidio, NelF Atto V trovafi quel pezzo 
maraviglìofo, che latinamente , e con molta ele¬ 
ganza tradotto, adorna il libro II delle Tufcufo* 
ne di Cicerone „ 0 multn diSiu gvavta , psfpsjft* 
afpera &c., di cui Ovidio nel IX delle Metarnor- 
fofi fece una belliflìnia imitazione. Tragica e de¬ 
gna del gran Sofocle è pure 1 ultima Scena, ( ) 

V ^Antigone y conofciuta per moltiflìme tra¬ 
duzioni , fi aggira fu gli onori della fepoltura , 
eh’ erano tanto a cuore all’ Antichità, preftati da 
Antigone al fratello Polinice mal grado d’un ri- 
gorolo divieto di Creonte . E' notabile nell’ Atto 
IL* la Scena delle due forelle Antigone ed Ifme- 
ne, ciafeuna delle quali, difprezzando la morte, 

C 4 ac- 

(■') Cette Pièce ( dice il P. Brumoy ) efl pleìne de 
feu & d'ante y nfais ce^'^ui la rend fut-tout ìnterejjan-^ 
tey c eji r art incomparable avec lequel Sophocìe a sit 
mènaget ce feu qui crott d acte en acle avec les ivéne-’ 
mens, jufqu à la dernière /cene qui en fette les dernieff 

& les plus beaute celata. 
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accufa fc fteffa a competenza d’aver trafaredrta la 

Quello contrailo tenero e generofo fu dal 

e da Metaflafio avvivato con tutto il patetico 
d una paffione grande, c quindi refo vie pib in. 
terelTante nella Scena X. dell’ Atto II. del De. 
mofoonte, in cui Timante e Dircea fi difputfno 

ro^vietato? feduzione nel lo- 

Emr^H^dTàe fh^TaL”’ 
Cd Earidùc di lui Mad,. cheTe’il^aTrL: 

n uccil'^ dal dolore, parte fenza parlare, 
c fi uccide come Dejamra . Quella patetica Tra- 
pdia rapprefentata con fornaio applaufo ben tren- 
tadue volte,pnodulfe all’Autore il vantag^^d'er: 
fer decorato della Prefettura di Samo. ^Dove fi 
conofce il pregio dell’ Arte . fi premiano i talen- 

ifi t II ‘••'"^'•‘•ebbero inonorati e con. 
fufi traila plebe gli Archimedi, i Galilei, i New- 

ne”ahhf “"Pd^ fcriffe ancora un’Antigone, ma 
ne abbiamo foltanto pochi verfi ^ 

delle 
tezza ^ con maggior efat. 
Atto TT^ o Canto del Coro dell’ 
Atto li., è congiunto alle querele di Elettra 
La riconofcenza molto teneri faffi con maSL^ 

decS^""^'"" Tragedia delire. 

rli^’ f * t '^^'"“cemente rapprefentata da Polo 
ch= fac« ta p«e di Elett^.'Jhe ,ir6 „„ 

tico è iffirtì^ • Paté- 
fotemi n ^ Elitra ^ e nella Scena con Cri* 

^ meraviglia fcolpito il fuo carat- 
per tanto agli occhi de’ moderni puà 

pa. 
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parere orribii cofa il veder due figli tramare ed 
efeguire 1’ ammazzamento d’ una Madre benché 
colpevole . Chi oggidì non fremerebbe alle paro, 
le d’ Elettra che incoraggifee Orefte a replicare ì 
colpi, TMTOv SiT^lw ? La fatalità difcolpava il 
Poeta preflb i Greci ; ma avrebbe fatto male So¬ 
focle a moftrar meglio il contrailo delle voci del¬ 
la natura colla neceffità d’obedire all’Oracolo che 
dovea fuor di dubbio lacerare in quel punto il cuo* 
re d’Orefte ? Efchilo non gliene avea dato nell’ 
ifteffo argomento un bell’ efempio ? Sofocle, a mio 
giudizio , refta pure inferiore ad Efchilo allorché 
feema la fofpenfione dello Spettatore col far fe- 
guirc la morte di Clitenneftra prima di quella 
d’Egifto, e ne rende lo fcioglimento meno in- 
tereflante. 

L^ Edipo Re è lenza dubbio la difperazione 
di tutti i Tragici, c ’l modello di tutte l’Età . 
Nulla di piìx regolare , e di più tragico ha pro¬ 
dotto r ingegno umano (*). Tutta la ftupidezza di 
certi pregiudfeati Moderni, sforniti de’ foccorfi ne- 
ceflarj per leggere gli Antichi , appena balla per 
ingannar fe ftefli fui merito di quello capo d’ope¬ 
ra, c per fupporre la Tragedia ancora avvolta 

nelle 

( ) Z (S.dlpe ( fcrive M. Millet ) a toujouts été re~ 
garde camme le chef - d' ceuvre du Thédtre des Grece . 
L ordonnance en ejì belle ^ les pafftons y font parfatte- 
ment mtfes eyi jeu ^ les cataElcres en font bien foute^ 
ms . L mtérét eJì un des plus grande de la Scène . 
Tout y ejl terrtble & touchant. Il y rogne une fimpli- 
ette , Une vinte, un accord de parties admtrables . A- 
rijtote eri parie toujouts camme du modèle le plus aehe- 
ve de la Tragedie. 
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nelle falce infantili nel tempo che producea fimi» 
li Componimenti che nulla hanno di mediocre . 
„ Torrefti tu ( dicea col folito difcernimento Lon- 
,, gino nel capo XXVII. del fuo Trattato del [«• 
,, bltme ) di efler piuttofto Bacchilide che Pin- 
„ darò, e nella Tragedia Ione Chio, che Sofocle?... 
„ E chi farà quegli, che avéndo fior di lènno , 
„ meffe tutte infieme le Opere d’Ione, al folo 
„ Dramma dell’ Edipa ardifca di contrapporle ? 
„ Certo niuno Si apre così famofo Dramma 
con uno fpettacolo curiofo e patetico , In una 
gran piazza fi vede il Reai Palagio di Edipo* al¬ 
la porta di effo fi offerva un Altare , innanzi al 
quale fi proftra un Coro di Vecchi e di Fanciul¬ 
li • e fi rileva dalle parole, che in lontananza do- 
vea vederfi il Popolo afflitto radunato intorno a 
i due Templi di Pallade e all’Altare d’Apollo. 
Nè ciò era difficile ne’Greci Teatri, la cui gran¬ 
dezza pienamente non fi ravvifa ne’ moderni , 
benché ci vantiamo del Teatro del Ritiro di Ma¬ 
drid, di quello di Torino, del famofo di Parma, 
e del veramente regio e magnifico Teatro di San 
Carlo di Napoli, il quale paffèrà alla memoria 
de’ Poderi, come il piìi fuperbo e vago che fi 
abbia la moderna Europa . Dopo il contraflo 
di Edipo e Creonte , Giocada nell’ Atto III. 
cercando di conlolare il Conlorte con ifcreditar le 
predizioni, raccònta come andò a vuoto un Ora¬ 
colo d’Apollo, che prefagiva che un di lei figlio 
doveva effere 1’ uccifore del Padre ; perocché ef- 
fendo dato il bambino efpodo fui Monte Citerò, 
il Padre cadde per altra mano , avendolo uccifo 
alcuni ladroni in un trivio. Quedo trivio ricor¬ 
dato c defcritto con efattczza preda all azione un 

co- 
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calore e un movimento inafpettato, facendo fov- 
venire al Re della morte da lui data a un’ An¬ 
ziano in un luogo fimile, e a raifura che fi rif- 
chiarano le cofe, la Scena diviene intereflante . 
Si olfervi ancora, come qui Giocafta fi sforza di 
torre il credito agli Oracoli, e nell’ Atto IV. 
Edipo fteflb, all’ udir che Polibo , fuo creduta 
Padre, è morto in Corinto , ne deduce per con- 
feguenza l’inutilità di confultar l’Oracolo d’Apol- 
lo. Ma frattanto il rimanente della Tragedia mo- 
ftra appunto la falfità del raziocinio di quei due 
Spiriti-forti, e accredita col fatto le divine rifpo- 
fte, ftabilendo l’infallibilità d’Apollo, e 1’ infu- 
perabile forza del Fato, eh’è il gran perno, su 
cui fi aggira il Tragico Teatro Greco. Che ri- 
conofeenza poi mirabilmente condotta per tutte le 
circoftanze nell’ Atto IV., e di qual tragica ca- 
taftrofe produttrice ! Ariftotile n’ era incantato con 
ragione. Giocafta, a cui le parole del Meffag- 
giero non lafcian piìi dubbio alcuno dell’ elfere di 
Edipo, concentrata in -se ftelTa , e piena del fuo 
dolore, dovette elfere agli Ateniefi un’ oggetto 
fommamente compaflionevole. Ella , giufta la 
maniera di Sofocle, efprime col filenzio 1’ inten- 
fità della fua pena e ’l funefto difegno che poco 
dopo efeguifee . Qui è dove veramente il filen¬ 
zio è eloquente e patetico, e produce 1’ effetto 
che in vano cercano di confeguire i declamatori 
e ragionatori. Edipo accertatoli elfer egli il col¬ 
pevole additato dall’ Oracolo , chiude con energia 
e paffione tutte le fue fventure in quelle brevi 
patetiche querele: 
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„ Terribile Deftino ecco una volta 
„ Tutti svelati i tuoi decreti ! Io nato 
„ Son di cui non dovea : ho un letto olFefo, 
„ Cui d’innalzar anco un penfier fugace 
,, Era fccleratezza ; il giorno ho tolto 
„ A chi mi diè la vita . O Sol, fia quella 
,, L’ultima volta che i tuoi raggi io miri. 

dove folo abbiam pofpofta 1’ apofti'ofrc alla luce , 
Cl pos ec., che nel tefto precede all’ epilogo. Ma 
quanto è tragico e fpaventevole nell’ Atto V. il 
racconto della morte di Giocafta e dell’ accieca» 
mento d’ Edipo ! Che fpettacolo Edipo acciecato 
nella Scena II. ! Ivi è il bel paffo ammirato e 
citato da Longino, e cosi tradotto dal Giudinia* 
no nella elegante, efatta, e vivace Verfione dell’ 
Edipo : 

O nozze, o nozze ! 
*„ Voi me qui generafte, e generato 
,, Pofcia, o fccleratezza ! ritornafte 
„ Nel ventre de la Madre il feme ifteflb 
„ Concependo di lui parti nefandi • 
„ Fratelli, Padri, e Figli producefte 
,» D’ un fangue ifteflb, e d’ un ifteflb ventre 
„ E Nuore,e Mogli, e Madri, in un mifchiando 
„ Tutto ciò che più turpe e più nefando 
„ Tra’ mortali fi ftima . 

ne’ quali verfi fi vede bene efpreffo quell’oSfz’ffz- 
^vXt07 , fangulnem cognatum , che il dottiflimo Brum 
moy defiderava nella per altro elegante traduzio» 
ne di quefto paffo fatta da Niccola Boileau. Lacera 
finalmente i cuori fenfibili la preghiera di Edipo 
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ridotto in sì mìfero flato per abbracciar le Figliuo¬ 
le, e quando brancolando va loro incontro nella 
Scena IV. chiamandoli or di loro Fratello , ofa 
Padre : 

„ Figlie, ove fete, o Figlie? 
„ Stendete pur le braccia all’ infelice 
„ Voftro . .. Fratello. Non fuggite, o care, 
,, Quefle man che dagli occhi a voflro Padre 
,, Trafler la luce. 

e quando le abbraccia, e non sa fepararfene, tutte 
fituazioni appaflionate vivacemente dipinte . Termi¬ 
na il Coro la Tragedia colla fcntenza di Solone. 
Tutti i Cori di efla ritraggono al vivo la gravi¬ 
tà e fublimità dello flile di Sofocle; e’IGiuftinta- 
no che gli ha tradotti con una elegantiflima fedel¬ 
tà , ci apprefla il modo di farne concepire una 
giufla idea alla Gioventh fludiofa . Ecco la mag¬ 
gior parte del Coro che conchiude l’Atto I. 

„ Santo Oraeoi di Giove 
„ Che sì foave fpiri, 
„ Con che annunzio venifli 
„ Dagli eccelfi di Delfo aurati Tetapj 
„ A la nobile Tebe? 
,, Trema la mente in me ftupida e tutta 
„ Per timor sbigottita : 
„ Da follecita tema 
,, Sèuotere il cor mi fento . 
,, Sacro e poflente Dio Signor di Deio, 
,, Che rifanando fgombri 
,, I perigliofi morbi, 
,, Te col cor tutto riverente onoro. 
,, Q,u^li fono or le tue rifpofte? e quali 
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„ Nell’ avvenir faranno ? 
„ Dinnelo or tu , fama immortai, foave 
„ Frutto d’ amica e prcziofa fpeme. 

Indi, invocata Minerva, Diana, ed Apollo , fi 
pafla a defcrivere i mali di Tebe : 

,, Giace dal morbo afflitto il Popol tutto, 
„ Nè so dond’ io m’impetri 
„ O foccorfo, o configlio. 

„ Già de li frutti fuoi ricca e cortefe 
„ La terra or nulla rende, 
„ Nè refifter polfendo 
„ Cadon da morte oppreffe 
,, Le femmine dolenti 
,, Ne le angofce del parto. 

„ Come fpeffa d’ augei veloce torma 
,, Fende 1’ aria volando , 
,, Tal da li corpi un fopra l’altro eflintì 
,, In largo e folto ftuolo, 
„ Piu che’l foco leggere, 
,, Fitggon l’alme di Stige a i trilli liti. 
„ Ma r infinita turba abbandonata 
„ Da la pietate altrui, 
,, A Cruda morte giunta, 
„ Priva de 1’ altrui pianto, 
„ Sopra il nudo terren giace infepolta. 
,, E le tenere Spofe, 
„ E le Madri canute , 
„ L’una de 1’ altra a canto , 
„ Piangon fupplici e mede i loro mali. 
„ In varie parti, dove 
,, Son per le rive i facri Altari alzati, 

Si raddoppiano gl’ Inni, 
E 
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E con lor rifonando, 
Fanno il pianto e i fofpirì 
Un dogliofo concento. 

47 

Levaci tu da tanti ftrazj ornai, 
„ Bella di Giove figlia ‘ 
„ E il dannofo nemico, 
„ Che fenza feudo 8c armi 
„ In crude fianime mi confuma e ftrugge, 

Quinci a fuggir coftringi ; 
,, E da quella Cittade 
„ Entro al letto l’immergi 
„ De la grand’ Anfitrite , o tra li fcogli 
„ Del Mar Trace lo fcaccia j 
„ Però che quel che ci lafciò intatto, 

E di falvo la notte, 
Il di venendo invola. 

Quello, Giovej vibrando 
„ Le fiammeggianti faci, 
„ Col tripartito tuo pungente llralé 
„ Struggi, e fpegnilo in tutto. 
,, Tu, Re di Licia, ancora 
„ Il nervofo 5c aurato arco tendendo^ 
,, L’infallibili tue forti faette 

In nollro ajuto fpendi » 
Deh ci confenta il Ciel, eh’ »ico Diana 

Da r alte cime , ov’ ella 
Per li monti di Licia errando Valli, 
I fuoi piìi accefi lumi 
Scuota, in darci foccorfo . 
tu, Bacco, non meno, a cui le templè 
Cinge aurata corona, ' 
E godi aver con quella 
Città comune il nome, 

„ A le Menadi tue compagno e duce 
Uni» 

i» 

» 
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„ Unico qua t’invia : 
„ E qiieflo tra li Dei 
,, Spirto infame e nocivo 
„ Fa che da la tua ardente 
„ Face trafitto giaccia. 

Simili traduzioni animate, fedeli, armoniofe e ro- 
bufte de’ noftri Cinquecentifti dimoftrano come 
ben fapeano elfi render con eleganza lo fpirito 
poetico de’ Greci, e quanto intendevano oltre il 
vano fuono delle parole. Non so dunque , co» 
me il Signor Mattel affermi nella fopr&ccitata 
Differtazione pag. zio., che i noflrt xAntichi trae¬ 

vano da quelle miniere ( de’ Tragici Greci ) folo 

il piombo, e lafciavano /’ oro . E ne fono fèmpre 
più ftòrdito in leggendo poco dopo nella pag-zi8., 
che dalla Greca Tragedia ave ano i Trance fi e gl' 

Italiani con felice fucceffo prefo ed unito infieme tut¬ 

to il bello . Di grazia , Signor Mattei, inten¬ 
diamoci bene : gl’ Italiani hanno da’ Greci prefo 

con felice fucceffo tutto il bello , o han tratto dal¬ 

le loro miniere tutto il piombo, e lafciato /’ oro ? 

Palliamo alle rimanenti Tragedie di Sofocle . 
Egli è un altro capo d’opera dell’Antìchitlk 

Filottete y le cui faette fatali conducono in Lenno 
Uliffe e Neottolemo , perchè fi richiedevano in- 
difpenfabiimente per la caduta di Troja. Filot- 

tete è il più compiuto efemplare dell’ inimitabile 
femplicità della Tragedia antica , e della collan¬ 
te regolarità ed aggiuftatezza di Sofocle. Tutto 
in effa è grande e fofienuto fiao al fine da un in- 
tereffe ben condotto , tutto va al fuo feopo con 
energia. Pennelleggiato a maraviglia è il caratte¬ 
re di Neottolemo . I • Moderni non vedrebbero 

oggi 
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oggi con piacere fui Teatro un perfonaggio , co¬ 
me Filottete, zoppicante, e diftefo nel II. Atto 
colle convulfioni. Ma ciò fi rapprefentava fenza 
fconcezza fui Teatro della fa via Atene. E que- 
fto prova che un certo fublime idropico e ' ro- 
manzefco, e che io chiamo di convenzione teatiram 

/e, perderebbe affatto il credito ancora fulle Sce¬ 
ne moderne a fronte delle belle fituazioni naturali 
e patetiche, fempre che vi foffero introdotte con 
garbo da un bello Ingegno che fapelTe renderle al 
pari di quelle di Sofocle veramente tragiche e grandi. 
Si può offervare in quella Tragedia , che i Cori del 
I. e del HI. Atto fembrano più parlanti del II., 
il che fi trova in altre Tragedie ancora, e può 
fervir di prova, che non fempre terminavano gli 
Atti con un Canto fommamente lontano dalla 
declamazione del rimanente della Tragedia. Il 
Coro del IV. è accoppiato a i lamenti di Filot¬ 
tete, i quali pajono una fpezie de’ moderni Re¬ 
citativi obbligati, o vogliamo dire , accompagna¬ 
li dagli ftromenti. La prima Scena del V. è 
molto viva per lo bel contrailo della virtù di 
Neottolemo colla politica diUliffe. La Tragedia 
termina per macchina coll’apparizione di Ercole, 
pel cui comando Filottete accompagna Neottole¬ 
mo a Troja. Tra’ frammenti di Euripide fi tro¬ 
vano alcuni verfi d’ una fua Tragedia su quello 
Filottete . 

L’ Edipo. Coloneo , o fia in Colono , Patria 
di Sofocle, contiene la venuta di Edipo cieco in 
Atene, fuggendo la perfecuzione di Creonte Re 
di Tebe . Egli fi ritira colle Figlie nel Tempio 
delle venerabili Dive ^ cioè delle Furie, imploran¬ 
do la protezione di Tefeo , e fecondo 1’ Oracolo 

D va 
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va a morire in un luogo a tutti ignoto. Fra 
qued» Tragedia e quella delle Supplici di Erchi- 
10 fì fcorge qualche analogia, riguardo al piano. 
Sofocle d'ecrepito poco prima di morire fu da lo- 
fànre Tuo figliuolo chiamato in giudizio e accufa» 
to di fatuità, c ’l Poeta, per convincere i Giudi* 
ci della falfità dell’accufa, recitò loro quell’ E- 
dipo Coloneo, fcritto da lui in quell’ età sì avan¬ 
zata, e ne fu ammirato e aflbluto, e l’accufatore 
iflelTo' fu dichiarato infano. Morì quello gran 
Tragico llrahgolato da un grano d’uva d’anni no- 
vantacinque ( i ). 

Era Sofocle già vecchio , quando Euripide 
lafciò la palellra degli Atleti per darli tutto alla 
Tragica Poelìa, e d’anni diciotto osò metter fuo¬ 
ri la prima fua Tragedia. Ardua imprefa per sì 
pochi anni gareggiar colla riputazione d’ un So¬ 
focle! Pur quali ollacoli non vince l’ attività, l’in¬ 
gegno , e lo lludio ? Egli vi fi accinfe con alacri¬ 
tà e coraggio ; vi fi accinfe con tutti i foccorli, 
onde i frqtti poetici fi ftagionano per l’immorta¬ 
lità, avendo apprefa da Prodico 1’ Eloquenza , e 
da Analfagora le Scienze Fifichc, e coll’ amico 
Socrate coltivata la Filofofia de’ collumi • e vi 
lì accinfe finalmente con quella fomma attenzio¬ 
ne indifpenfabile per ifviluppare 1’ ingegno e rin¬ 
tracciar le bellezze originali dì ogni genere; pe¬ 
rocché per natura avverfo alla mollezza, cercò ne¬ 
gli orrori d’ una caverna tutto 1’ agio per efami- 
nare e dipinger^ il cuore umano , e per illudiare 
11 vero linguaggio delle palfioni . Per tali mez¬ 

zi 

(0 Luciano nel Catalogo de* Macrobj. 
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2i ^venne egli a faper meglio d’ogni altro l’ar- 
te di parlare al cuore, e rapir gli animi con un 
patetico fommamente dilicato e mai pii» non ve¬ 
duto Tulle Scene Atenicfi , per cui fu da Arifto- 
tile onorato del titolo di TpxyiHoyraT©^, Infat¬ 
ti il fuo ftile fi diftingue molto dallo ftile de* 
funi predeceflbri per l’arte mirabile di animar col 
piìi vivace colorito tutti gli affetti e fpezialmen- 
te quelli che fi appartengono alla compaffione . 
„ Ei^ipidc ( dice Longino ) è veramente indu- 
„ ftriofiffimo neU’efprimere tragicamente il furore 
j> e 1 amore , nelle quali paffioui riefce fomma- 
„ mente felice La gravità delle fentenze , e 
una gran ricchezza filofofica caratterizzano altresì 
il di lui ftile. Secondo Quintiliano, egli fi ap» 
preffa al genere oratorio, e vi riefce mirabil¬ 
mente j e a ninno de’ più eloquenti rimane infe¬ 
riore* ma quefto fteflb talvolta lo mena lontano 
dal vero dialogo drammatico. Gli s’imputa un po¬ 
co di negligenza nella condotta e difpofizione del¬ 
le favole • il che fa vedere ch’egli ponea maggior 
cura a ritrarre la natura che a confuitar l’arte . 
Scriffe, fecondo alcuni, fettantacinque Tragedie, 
ma contando le diciannove intere che ce ne re- 
ftano, e i frammenti di tante altre, raccolti nel¬ 
la bella Edizione del Barnes, fi può con altri af- 
lerire piu fondatamente , che ne componeffe fino 
a novanta due ^ otto dèlie quali erano Satiriche ( i ). 
Effe furono avidamente accolte fempre nel Teatro 

D 2 di 

0) * chiamavanfi prcffq i Greci ce«ì Dram¬ 
mi , in cui i Satiri e l’altro corteggio di Bacco face¬ 
vano gran parte. Erano una fpezie di Farfa che fi 
Mava dopo la Tragedia. les Satitu ( dice il dotto 

Pa- 
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dì Atene c ammirate fucceflìvamente dalla plh 
dotta Pofterità ; ma nel Certame Olimpico cin¬ 
que folo riportarono la corona , e nelle altre fog- 
giacque alla lolita fventura de’ grandi uomini di 
effer pofpofti a competitori ignoranti. Tale era 
Xenocle ( figlio di Carcino, Tragico anteriore a 
Euripide il quale gli fu preferito da’ Giudici, 
come dice Eliano , fciocchi, o fubornati. Le 
Tragedie intere che ne abbiamo , fono Elettra ^ 

Orejie y Ifigenia in %^ulidey Ifigenia in Tauri yEle^ 

na , óìlcejle, Ippolito Coronato , Ecuba, ./fndroma^ 

ca y le Trojane y Refoy Medea y le Feniffcy le Sup* 

pitti y gli Eraclidi y Ercole Furiofo j lon'y le Bac¬ 

canti y il Ciclopo. Fece in effe fempre ufo del 
Prologo per mettere con chiarezza fotto gli occhi 
dello Spettatore quanto ftimava neceffario per l’in¬ 
telligenza della Favola; ma Efchilo e Sofocle len¬ 
za Prologo feppero efporre a maraviglia lo fiato 
dell’ azione. 

Nell’ Elettra Euripide rimane a Sofocle inferio¬ 
re appunto per l’introduzione. Quanto alla ri- 
conofcenza del fratello e della forella, riefce in 
Efchilo molto più animata, ma in Euripide è 
più verifimile, avvenendo per mezzo delPAjo di 
Orefte, e per una cicatrice eh’ egli avea in fron¬ 
te'fin dalla fanciullezza. Quella di Sofocle però 
fupera l’una e 1’ altra per 1’ effetto vivace che pro¬ 
duce in Teatro ; perocché Orefie creduto morto, 
c trovato inafpettatamente vivo , apporta la ri- 

/ vo- 

Padre Brutnoy ') tiennent le milieu entro la Tragèdie 
& la Comédie . .... Leur but ptìncìpal étoit de re- 
tnettre les efprits dans uno fituatión plus douce , aprii 
ìes imprejfions caufées par la Tragèdie- 
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voluzione della fortuna di Elettra, e la fa paffa- 
re da un fommo dolore a una fomma gioja . Il 
carattere d’ Elettra in Euripide è affai più feroce 
e vemente che non appariìce negli altri due Tra- 
gici . Elettra fi prende effa la cura di uccìdere 
la ‘Madre, ed efpone l’artificio, con cui penfa di 
trarla nella rete* orribile difegno d’ una figlia , 
neppur mitigato dalle favie prevenzioni di Efchi- 
lo. Ma quale è mai 1’ artifizio di Elettra ? Chia¬ 
mar Clitenneftra nella propria cafa , perchè vo¬ 
glia aflifferla nel finto parto imminente. Era pe¬ 
rò verifimile che una Madre che la lafciava pe¬ 
rire nell’indigenza , voleffe appunto in quell’ oc- 
cafione ripigliar la tenerezza di Madre? Tuttavol- 
ta il Poeta la fa venire dalla figliuola : ma quan¬ 
do? quando già era fiato da Orefie uccifo Egitto 
in un folenne facrifizio . Un fatto si firepitofo 
avvenuto in pubblico, poteva ignorarfi con veri- 
fimilìtudine dalla Regina ? non dovea etto inter¬ 
rompere il piano delle operazioni? Mal grado di 
tali negligenze la Tragedia d’ Euripide è piena di 
moto e calore, e i oofiumi vi fon vivacemente 
coloriti, e le paffionì efpreffe con energia. 

L’ Orejle, eh’è una delle di lui Tragedie co¬ 
ronate , feguita la materia dell’ Elettra. Egli non 
folo è perìeguitato dalle Furie vendicatrici, ma è 
preffo ad efler punito per 1’ uccifione della Madre. 
Nell’Atto I vi è un brieve dialogo di Elena c 
d’ Elettra , le quali fi motteggiano in una manie¬ 
ra forfè poco conveniente alla Tragedia. Nel III 
fi dipinge r Affemblea Argiva , che fembra allude¬ 
re all’ Areopago d’ Atene , e di paffa^gio vi fon 
dipinti e fatireggiati alcuni Oratori dél'tempo del 
Poeta, circoftanza perduta per gli moderni , ma che 

D 3 do- 
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dovea cffer importante per gli Ateniefi . Vi fi 
veggono per tutto tratti affai popolari e preflb* 
chè comici e lontani dal guffo moderno. La Sce« 
na però d’ Elettra e di Orefte nell’ Atto IV è 
fommamcnte tenera e ben degna del pennello d* 
Euripide : vago è parimente il contrailo d’amici* 
zia di Pilade ed Oreffe. 

Ifigenia in putide è uno degli argomenti d» 
lui maneggiati con maggior^ vigore e leggiadria , 
trionfandovi da per tutto la Tua maravigliofa ma* 
niéra di dipigner gli affetti che deftano la com* 
paflìone. Che delicato contrailo fanno nell’Atto 
III le innocenti naturali domande d’Ifigenia e le 
rifpofte equivoche e patetiche di Agamennone, la 
di lei gioja fincera all’ abbracciare il Padre, e *l 
profondo dolor di lui , nafcoflo fotto 1’ efteriorc 
ferenità e allegrezza forzata! Simile fituazione tro¬ 
vali nell’ Ifacco di Metallafio , quando Ifacco 
chiede della vittima, e Abramo rifponde,/>roiru». 
deralla Iddio ^ frenando il paterno dolore j ma in 
Abramo trafparifce una forza eroica fovraumana 
che lo guida, e rende incomparabilmente più gra¬ 
ve e rifpettabile l’^evento. ‘L’Iizione acqui Ila dal 
principio dell’Atto IV gran calore e movimento 
per l’avvifo dato dallo Ichiavo a Clitenneftra e 
ad Achille. Vigorofa è la declamazione di Cli- 
tennellra nell’ Atto IV * e ’l difcorfo d’ Ifigenia 
fommamente tenero c patetico c foftenuto da un 
continuo intereffe, benché cominci con una fpe- 
zie di efordio rettorico , augurandofi ella 1’ e/ou 
quen^a di Orfeo y e F arte ondF et feppe coflrtngere i 

fajfi a feguitarlo. Lodovico Dolce ha mitigato 
in parte quel cominciamento ; ma la fua Tradu* 
zione, febbene degna di lode per vedervifi l’ia» 

telli. 
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telligcnza eh’ egli avea dell’ originale, rìefce fner» 
vara e languida quafi Tempre, perchè mancavagli 
il gran calore che accendeva la fantafia del Tra¬ 
gico Greco. Notabile è in quello luogo un mo¬ 
do di efprimerfi d’Ifigenia . Ella dopo le doloro- 
le efclamazioni della Madre dice :/<# medejima mU 
fura di ver fi conviene allo flato mio'^ al che il P. 
Brumoy foggiugne .• ,, 1’ Attore dee mai moflrarfi 
„ intcTo di parlare in veri! ” ? Ma 1’ efprcffione 
è figurata , e non ne mancano altre di fimil fat¬ 
ta altrove, come p. e. nell’ Ecuba , nella quale 
fi dice , incomincio il canto delle Baccanti , cioè 
prorompo in querele da forfennata . L’ efpreffio- 
ne dunque d’Ifigenia non dee tradurfi letteralmen¬ 
te per r iflejfa mifura de verjì , ma sì bene pe^ 
lo medeflmo lamento, e così fece il Dolce : 

„ Madre , mifera Madre , 
„ Pofciachè quella voce 
,, Di mifero e infelice 
„ Ad ambedue conviene, ec» 

Un nuovo moto acquilla 1’ Azione nella Scena 
delle Donne con Achille , e ’l patetico delle pre¬ 
ghiere di Clitennellra, e la pietà che ne mollra 
Achille , fi converte in ammirazione pel can¬ 
giamento d’Ifigenia. Ella,-durando il lor dialogo, 
dovette mollrarfi fofpefa e agitata da varj penlle- 
ri Tulle confeguenze della difefa che ne vuol pren¬ 
dere Achille. Una muta rapprefentazione fomma- 
mente eloquente , non veduta da’ Grammatici e 
da’ freddi Critici, a’ quali fa d' uopo che siffatte 
cofe fieno accennate in note marginali, dovette far 
comparire fui di ki volto la rifleffionc del pub- 

D 4 blico 
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blico interefle che le fopravvenne a contrapporli al 
primo terror della morte. Or quello falva il Poe¬ 
ta dalla pedantefca oppofìzione dell’ineguaglianza 
del carattere d’ Ifigenia , che alla prima piange 
e prega per efler fottrafta alla morte , e di poi 
fi offre, vittima volontaria del pubblico bene per 
acquiftare 

„ Ne’ Secoli futuri onore e gloria. 
Un’altra apparente oppofizione poflbno fare i po¬ 
co efperti al carattere d’ Achille , che effendolì 
mollrato prirpa sì fervorofo a difenderla , ne fof- 
fre poi pacificamente il fagrifizio fenza nulla ten¬ 
tare in fuo prò . Achille avca promeffo di lal- 
varla dalla violenza ; ma quando ella fi offre dì 
buon grado al facrificio, fecondo i principi della 
Religione Pagana , non gli era più lecito invo¬ 
larla alla morte fenza effer facrilego , ond’ è che 
defifte giuftamente dalla promeffa difefa. Siegue a 
ciò una Scena molto patetica , in cui Ifigenia 
raffegnata a morire prende congedo dalla Madre , 
la quale le va rammentando i fuoi più cari. 
Finalmente con fomma conofcenza del cuore u- 
mano quello grande Ingegno moftra più eloquen¬ 
temente l’immenfo dolore del Padre di quello^che 
altri fatto avrebbe con una lunga declamazione : 

„ Poiché fu l’innocente al loco giunta 
„ Dove i Greci facean larga corona 
,, Al noflro Re, come venir la vide 
„ Benché fuori di tempo e troppo tardi > 
,, Da paterna pietà gelofii ’l fangue, 
„ E la pallida faccia addietro volfe, 

• „ Indi col manto fi coperfe il volto. 

Ti 
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Timahte trafportò nel fuo famofo <juad'ro quella 
felice fituazione . Volle ancora M. Racine con- 
fervarla nella fua Ifigenia ; ma egli rapprefent» 
un’ armata divifa in due partiti , uno de’ quali è 
retto dall’ iracondo Achille , pronto ad attaccar 
l’altro; e in tal congiuntura la fituazione di A- 
gamennone che fi ricopre il volto, è affai mea 
bella, perchè fuor di tempo ci moftra un Gene* 
rale pieno del fuo privato dolore , che fi ricor¬ 
da folo d’effer Padre , e tralafcia di adempiere z 
i doveri di Capo in occafione così pericolofa. Oltre- 
acciò e’ contraddice apertamente al propio carat¬ 
tere , da che egli per ritenere il comando e ’l tito¬ 
lo di Re de’Re era condifcefo a facrificar la fi¬ 
glia. Si offervi come in varie Scene, e ne’Cori, 
Euripide fi vale d’ una mifura più corta di verfi, 
come più atta ad efprimere il dolore y e Lodovi¬ 
co Dolce ha feguitato 1’ originale . Gli Atti di 
quella Tragedia a me fembrano fei , dovendo fi¬ 
nire il V colla Scena Vili e col Coro che par 
mancante , e’I VI Atto comincercbbe dalla IX 
Scena. 

V Ifigenia in Taurine fapprefenta la ricono- 
fcenza di Orefte colla Sorella fui punto d’ef- 
fer da lei facrificato , e la loro fuga , seco por¬ 
tando la Statua di Diana Taurica E* rimarche* 
vole in quella Tragedia la tenera Scena d’amici¬ 
zia tra Pilade e Orelle , colla quale termina l’At¬ 
to III fenza Coro. Maneggiata con fomma deli¬ 
catezza e fopraffino giudizio è la belliffima in¬ 
comparabile riconofcenza , che mi pare la più 
verifimile , la più vivace , e la più atta a chia¬ 
mar l’attenzione dell’Uditorio e a tenerlo fofpe- 
fo , di quante ne abbia prodotte l’Antichità*. 

Of- 
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Oflerviamo in quella Tragedia che dopo la Sce» 
na d* Ifigenia e Toante , il Coro canta folo nel¬ 
la Scena IV dell’ Atto V , Celebriamo le lodi di 
Febo t dì Diana Or non farebbe quello il fi¬ 
caie d* un Atto? Allora potrebbe la Tragedia di¬ 
viderli in quattro Atti cosi : li I , compofto del 
1 e del II della prima dlvifione , terminerebbe 
col Canto del Coro, Ó rupi Cianee che congiunge¬ 
te i mari 0‘c. il II conterrebbe il III e’I IV, 
ferminando col Coro che incomincia, Tenero aa- 
gelletto che errando vai &c. j il III terminerebbe 
col fuddetto Coro della Scena IV dell’ Atto V ; 
e’I IV comin^erebbe dalla Scena V.Ma la divi- 
iìone degli Atti non mi fembra in conto veruno 
efiènziale per ben conofcere l’eccellenza de’Tragi. 
ci antichi . Egli è vero che ’l Signor MaN 
tei la (lima a tal legno importante , che afferma 
che niuno Europeo ancora ha capito che cofa fieno 
le Tragedie Greche ^ perchè niuno, a fuo credere, 
le ha ancora ben divife : ma quelle efagerazioni 
enfatiche ( fia detto con pace di tanto Letterato ) 
non par fegli che ralfomiglino alle precauzioni pre- 
fc da’Sacerdoti Gentili per accreditare i loro re- 
fponfi che vendévano per Oracoli? 

Nella Tragedia intitolata Elena fi tratta di 
Elena virtuofa.in Egitto, fecondo quello che ne 
racconta Erodoto nel Libro II • e fi maneggia la 
fuga di Menelao con quell’ Elena, ingannando a- 
ftutamente Teoclimenc che n’è innamorato. Quan¬ 
to alla difpofizione, ella fembra gettata nella llam- 
pa dell’I%cnia in Tauride; ma,a mio giudizio, 
le cede aliai in patetico, in movimento , in in- 
tcrefie, c nobiltà. 

Nell’ 
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ìié\' *^cefle che fi offre vittima volontari» 

alla morte in cambio di Admeto fuo Marito, da¬ 
gli ftupidi ammiratori de’Moderni dee leggerfi 
attentamente 1’ Atto II per apprenderei’ arte di 
diflinguere la Natura con verità ed energia * . AU 
cefte moribonda e poi fenza vita, i fuoi figli, U 
Marito, il Coro, formano un quadro sì patetico 
che farà cader la penna dalle mani di chi oggi¬ 
dì fi accinga a feri ver Tragedie. Il contrailo pe¬ 
rò dì Admeto col Padre , e i di lui rimproveri 
fatti a quel povero Vecchio , cui non è ballato 
r animo di morire in vece del Figlio , potevano 
forfè- apparir tollerabili preflb de’ Greci, ma fi:» 
noi fembreranno fempre ingiulli e poco Urbani , 
c in niun modo tragici. Non per tanto bifogna 
retrocedere almeno venti Secoli per giudicar dirit¬ 
to, perchè un sì gran Maellro, come Euripide , 
non avrà prefentato agli occhi de’ Greci cofa che 
potefle contraddire i loro collumi e l’opinioni do¬ 
minanti . 

Ippolito Coronato contiene la morte d’ Ippo¬ 
lito per r accufa di Fedra. Quella Tragedia fu 
coronata fotto l’Arconte Hpameinon nel terzo an¬ 
no della guerra del Peloponnefo, avendo Euripide 
trentacinque anni. Ippolito nella prima Scena 
dopo il Prologo viene con una corona in tella , 
c di poi r offerifee alla Statua di Diana. Per 
quella corona dunque, e non già per quella ripor¬ 
tata dal Poeta, Ippolito fi chiamò 

come 

* Veggafi il giudizio che di quella Tragedia 
porta il dotto e aflènnato P. Bruma/ contro M. Poti 
rault. 
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come 1’ Ajace di Sofocle i intitolò MASTITO* 
$0P02 per la sferza che ptìrtava in ifcena. Qùei 
che credono che lì dicelTe Coronato dalla Corona 
data al Poeta, non riflettono , che tante altre 
Tragedie e Commedie diedero la Corona Olimpi¬ 
ca a i Poeti, e niun’ altra di elle ne acquiflò il 
titolo di coronata. Or perchè 11 darà ad Ippolito 
per tal ragione, quando egli porta la corona ef¬ 
fettivamente nel Dramma ? Nell’ Atto I, partito 
Ippolito, refla il Coro folo e canta fullo flato di 
Fedra; non potrebbe efler quella la fine dell’At¬ 
to? ma vi è Hata attaccata ancora la Scena di 
Fedra; la quale naturalmente par congiunta col¬ 
la prima dell’ Atto II. La felice diflrazione ac¬ 
cennata nella fua Fedra da M.Racìne , Dteu que ne 
puis. je ajftft ec., è una bellezza originale d’ Eu¬ 
ripide. Fedra circondata dalle Donne del Coro, 
e alfiflita dalla Nutrice, così favella diflratta pref- 
fo Euripide, fecondo la noflra debole traduzione : 

Fed.,, Ah perchè non pofs’ io fpegner la fete 
„ Ne l’onda pura di folingo rio? 
„ Perchè fui verde prato al rezzo alfifa 
,, I miei mali ingannar non m’è conceflb ? ' 

Nut.,, Che mai ragioni, o mia Regina? Ah penfa 
„ Chi t’afcolta , ove fei ; fcopron que’ detti 
„ Le tCmpefle del cuore, 
„ De la mente i delirj. 

Fed. ,, AI monte, al monte . 
„ Seguiam la traccia de’ fugaci cervi. 
„ Giovi aiflar il cacciatore alano 
„ Col grido eccitator, Teflalo dardo 
I, Brandir, lanciar ver la tremante preda. 

Nut. 
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Nut. „ Deh ritorna in te ftefla : in quai ti perdi 

„ Vani penfieri! oimè] cacce, forefte , 
,, Ombre, rufcelli,.. A quefte Torri appreflb 
,, Limpidi fonti non vi fono e piante? 

Fed. ,, Dive di Limna, a ptefedere elette 
„ A l’efercizio de’ corfieri ardenti, 
,, Deh perchè non pofs’ io con quefta mano 
,, Generofo deftrier domare al corfo ? 

Nut. „ Ma, PrincipelTa, ancor vaneggi ? I cervi 
„ Óra infeguivi per le alpeftri rupi, 
„ Or domi al piano un corridore/ Un Dio, 
,, Un Dio nemico t’agita e confonde. 

Fed. ,, Mifera me,che parlo? Ove fon’io 
„ La ragion m’abbandona, è vero • un Nume 
„ Avverfo e crudo me la toglie ! Ah fono 
„ Pur fventurata. T’avvicina, Amica, 
,, Ricomponi i mici veli, onde m’avvolga: 
„ Di me ftefla ho roflbr : coprimi, dico ; 
„ Nafcondi agli occhi altrui quello, che’! volto 
„ M’inonda e bagna, involontario pianto. 
„ Sento che avvampo di vergogna. O cruda 
„ E pur cara follia ! L’ error mi piace, 
,, La ragion mi rattrifta. Ah Cedi al fato, 
„ Cedi, mefchina, al tuo delirio,e mori. ’ 

La Scena dell’ Atto II , in cui Fedra manifefta 
alla Nutrice la cagione del fuo male, fu da 
cine trafportata quali interamente, a riferba d’uno 
fquarcio molto dilicato, dove Fedra rifponde all* 
iftanze della Nutrice: 

„ Ah , prevenirmi perchè mai non puoi ? 
„ Perchè non dir tu ftefla 
„ Ciò che forza , è feoprir ?. 

Per 
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Per altro il Sig.R/»c/«e fcorre più rapido e con più c- 
ftergia lenza fermarli con Euripide a far dire a Fedra: 
Sat tu eòe mai Jia una certa cofa che fi chiama 
^more. e giudiziofamcnte s’appiglia a quelle pa¬ 
role: Conofit tu tl figlio delP^ma-^one? \z Scena 
di Tefto c Ippolito dell’ Atto IV è Rata copia- 
ta maeftramente da M.Racine; benché la Greca rie- 
ice pm tragica e importante per io fpettacolo di 
Fedra morta. II Raaw che ha prefo un cammino 
alquanto diftrcnte, ha dovuto perdere varie bel. 
lezze della Tragedia Greca, come il dolore di 
Tefeo per la morte di Fedra, e la tragica Scena 
d Ippolito moribondo. Il carattere d’ Ippolito 
fembra un ritratto di quello del Poeta per lo gè- 

^ P® Sufto oratorio che fi ma- 
mf^a fpecialmente nella di lui giuftificazione col 
l'adre. Il racconto della morte d’Ippolito è va- 
gamente ornato - ma fobrio e naturale nel Greco: 
preflo il ^etne è foverchio pompofo e poetico. Of- 
ftrva il P. Brumof che all’ incontro del moftro il 

cavalli , non lafcia .altro tempo ad Ippolito , fe 

«Il governarli: Seneca nel- 

dnlrt'^Wi'f ^ maggior coraggio , facen¬ 
dolo difporre a combattere : e M.Racine palla più 

dardo e ferire il mo- 
” Nel che { foggiugne quell’uomo dotto ) 

” “ progrelTo della mente umana che 
„ tende fempre alla perfezione Ma lo dirò io? 

ilirpih occupato della verità 
dell accidente . E m quello fi vede chiaro lofpi. 

rito de Greci fempre intento a dipigner la natu¬ 
ra, e lo fpirito de’ Moderni inclinato a fpinger- 

la 
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la oltre, e a preferire al vero lo fpecìofo. Sog 
giugniamo qui un belliffìmo parallelo dell’ Ippolu 
to di Euripide colla Fedra di Racine , tratto da 
una Diflertazione dell’ erudito Sig. Abate le Bau 
teux letta nell’ Accademia delle Ifcrizioni e Belle 
Lettere di Parigi (i). ,, Il nome del Sig. 
,, teux ( dicono i dotti e giudiziofi Compilatori 
,, Romani ) è abbaftanza illuftre nella Storia fi- 
,, lofofica delle Belle Lettere, e quella Differta- 
,, zione fa veramente onore al ftio gullo fquilito, 
,, alle fue profonde cognizioni, ed al fuo tatto 
,, fino, delicato e profondo. Non fi afpetterebbe 
,, mai tla un Francelc di vedere fopra il Gallo 
,, pregiato 1’ Attico Coturno. Egli oflerva in ge» 
„ nerale, che la Tragedia Francefe è piU com- 
„ plicata y più involta in vicende, in intrecci » 
„ in epifodj, che la Greca. Ha efla più paHij 
,, quelle parti hanno bifogno di maggior arte per 
,, effere conciliate infieme ; onde è più difficile 
„ di formarne un tutto naturale, Vi entra mag- 
,, gior numero di paffioni, delle quali alcune tutt* 
,, altro fono che tragiche . L’ anima delio Spot» 

tatore negli Spettacoli moderni è coti (bvente 
„ follevata dall’ ammirazione e dall’ entufiafmo • 

«che 

(i) Trovali egli inferito nell* Ant&ìogta del mefe 
di Agofto 1776. Num. VI. pag. 46., e mi è flato 
ultimamente fumminiflrato da un Letterato Antico 
per conliglio del Signor D. Giacomo MartorelLi, dot- 
tiflimo Profeffore di Greche Lettere nell’ Univérfità 
Napoletana, e chiaro nella Repubblica Letteraria per 
molte Opere pregevoli che dimoftrano la di lui fcel- 
ta erudizione e intelligenza nell’ Ebraiche % Greche , 
t listine Lettere. 
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„ che abbattuta dal terrore c dalla pietà , fente 
„ in fomma la fua forza, mentre indi a poco fi 
j, accorge della fua debolezza. Non è così del¬ 

la Tragedia Greca , la quale fembra odiare la 
magnificenza, e tutto ciò che può diftràrre il 
dolore . Della è perfettamente femplice, Una 
fola azione incominciata dal punto in cui co- 
niincia ad intereflare , fi eftende dal principio 
al fine del Dramma, fi avanza, s’imbarazza , 
fcoppia finalmente, diremo così, per il fermen¬ 
to di certe cagioni interne , gli effetti delle 
quali fi sviluppano con diverfe fcoffe fino alla 

„ catafirofe Bellilfima, ottima gradazione ! Ef- 
fa addita alla Gioventù la vera Arte del Dram¬ 
ma , che confitte ^in porre fotto gli occhi un’ a- 
2Ìone che vada fempre crefcendo per gradi finché 
per neceffità fcoppi con vigore,e non già in or¬ 
dinare 'vàrie elegie e declamazioni * perchè quette, 
in vece di avvivar le pattìonij e renderle atte a 
ton^uovere' col feguirne, come fi dovrebbe, il 
fralporto progreffivo , le rendono pefanti e fuor di 
propòfito loquaci, e quindi fiancando la mente 
lenza mai parlare al cuore , diminuifcono 1’ inte- 
reffe e per ‘confeguenza T attenzione dello Spetta¬ 
tore. „ Tutto ( profiegue il Sig. le Batteux ) vi 
,, fi trova difpotto come nella Natura. Lo Spet- 
„ tatore non deve attaticarfi , non deve efercitare 
,, il Tuo ingegno. Il dolore nella Natura fi ab* 
„ bandona a se ftelfo , e non ha più fpirito, e 

lo ftelfo deve elfere nelle Opere dell’ Arte, e- 
„ mule di quelle della Natura. Entrando quindi 
,, nel confronto de i due più bei pezzi forfè dell’ 
yy antica e della moderna Tragedia, il Sig. Bat- 
•• t^x rende gli elogj dovuti alla Fedra, ma <^on- 

viene » 
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„ viene ancora, che 1’ azione ÀGÌVlppolko è una ed 
,, unica, e tutto vi fuccede con maggior verifi- 
„ miglianza . Racine congiunge all’ azione prin- 
„ cipale r azione epifodica d’Ippolito e d’Ancia 
„ che contiene pih di 400. verfi. Due amori J 
„ due confidenze, due dichiarazioni d’ amore , 
,, 1 una accanto all’altra, nel primo e nel fccon- 
,, do Atto. Nell’ Ippolito non fi ragiona della 
„ morte di Tefeo. Qiiefta morte non è preparata 
„ in alcuna guifa nella Fedra, ed altro effetto non 
„ produce che d’incoraggire la Regina a dichiarare 
„ il fuo inceftuofo amore ad Ippolito. Più de. 
„ cenza in . Euripide che in Racir.c. Fedra in 
„ quello confeffa il fuo amore, non come una 
„ paflìone, ma come un delitto . La Nutrice è 
„ quella che fvela il fegreto ad Ippolito , non 
y, Ottante il^ di lei divieto. La Regina non fof- 
„ fre avanti gli occhi il rifiuto, ma lo afcolta , 
„ lenza effer veduta. In Racine Fedra fteffa con- 
„ icfla una paflìone vergognofa , la confeffa in- 
„ nanzi a tutti gli Spettatori Spofa del Padre al 
,, faglio, e nel primo iftante, che fe ne crede la 
„ morie. Euripide ha faputo confervare il pu. 
„ dorè del Poeta e degli Attori. In Racine 1’ 
„ intereffe dominante fi divide tra Fedra , Ippo- 
i, fato, c Tefeo ; in Euripide è tutto per Ippolito da 
5, principio al fine. Tutto è lagrime in Euripide * 

” di Fedra, lagrime d’Ippolito , lagrime di 
„ Teieo, lagrime dei Coro, e della Nutricp . Tut- 
„ to Ipira dolore e triftezza , tutto è veramente 
j, tragico. li Dramma di Racine è una ferie di 

quadri grandi di amore, amore timido che geme, 
„ amore ardito e determinato , amor furiofo che 

E „ ca- 
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■„ calunnia, amor gelofo che fplra fangue e vcn- 
„ detta, amor tenero che vuol perdonare , amor 
,, difperato che fi vendica fopra se fteflb. Ecco 
„ la Tragedia di Racine. Altrettanti quadri fi 
„ trovano nell’ Ippolito , ma quanto piu foftenu- 
„ ti, quanto piìi aufteri / I caratteri quanto non 
„ fono pili virtuofi e piU nobili nella. Tragedia 
„ Greca? Niun tratto , niun movimento , niun 
„ dialogo, che raffreddi la pietà degli Spettato- 
„ ri. Giovine , fornito di nobili coftumi, foffe- 
„ rente nella calunnia fenz’accuface il. calunniato- 
„ re, rifpettofo e tenero per il Padre benché in- 
„ giufto, Ippolito non lafcia per un momento 
,, d’ intereffare tutti i cuori fenfibili. Fedra in 
„ Racine ha alcuni torti violenti che raffreddano 
„ la compaffione, e fi fcuopre nel Poeta un ar- 
„ te infinita per coprirne e fcufarne i difetti . 

Tefeo attrae a se tutto l’intereffe del terzo At- 
„ to. L’amore d’Ippolito per Aricia vietato dal 
„ Padre quanto non toglie al carattere del gio- 
,, vine Eroe, virtuofo fempre , fempre degno di 
f, compaffione in Euripide, debole qualche volta, 
„ qualche voltaoziofo nel Poeta Erancefe. Termìna 

^ il nofiro Signor Abate le Batteux quefto paraUelo, 
„ che non può effcre nè piò giudiziofo , nè piu ve- 
,, ro, con attribuire alle Nazioni il diverfo ca- 
j, rattere de i Poeti. L’ Amico di Socrate non 
j, farebbe fiato mai cosi mal accorto di prefenta- 
„ re a i vincitori di Maratone e di Salatnina un 
„ Ippolito amòrofo, ed avido d’intrighi. Il Poe- 
„ ta Francefe ha dovuto lufingare la debole de* 
„ licatezza della fua Nazione, ed Euripide nelle 
y» ftefie circoftanze. non avrebbe fatto di meglio. 
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ccJ àVrcbbc dvuts Id indulgcnzs per un 

„ Popolo che dovea effere il fuo Giudice ”. Quell’ 
efame, ben degno della dottrina , e del difeerni- 
menta e buon gufto del celebre Autore delle J?e/- 
le ^Am ridotte a un Principio, compenfa folo tut¬ 
te le fanfaluche affallellate lungo la Senna contro 
gli Antichi da i Perrault ^ La Motte ^ Terraffon^ 
e dal Marchefe d’ *Argens, il quale colla folita fua 
fuperficialità e baldanza afferiva, che i Poeti Tra-i 
gici Francefi tanto fovrallavano agli Antichi , 
quanto la Repubblica Romana del tempo di Giu¬ 
lio Celare fuperava in potenza quella che era lot¬ 
to il Confolato di Papirio Curlbre. 

Euripide ha comporto fu gli eventi che dipen¬ 
dono dalla Guerra Trojana, oltre alle Ifigenie ed 
Elenay varie altre Tragedie , come Ecuba ^ v^m- 
dromaca, le Tecojane, Refo, che ci fon pervenute 
intere , e Palamede y Filottete ^ i Trojani , delle 
quali rimangono pochiflìmi frammenti. L’ Ecuba 
* fulla morte di Polifsena, e fulla vendet¬ 
ta deir affaffinamento di Polidoro . Eccellente è 
la Scena di Ulifle con Ecuba e Poliffena- nell’ 
Atto II, dove i Leggitori che amano le dipin¬ 
ture naturali, fi lèntiranno feoppiare il cuore . Nel 
patetico racconto della morte di Poliffena nell’ 
Atto III fi ammiranoj> varj tratti pittorefehi e 
tragici, come il nobile contegno di Poliffena che 
non vuole effer toccata nell’ attendere il colpo , 
il coraggio che mortra nel lacerar la verte ed e- 
fporre il petto nudo alle ferite : 

,, Ella poiché fi vide in libertade 

„ Volgendo gli occhi in certo atto pietofo 

E % Che 
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„ Che alcun non fu che i fuoi tenefle afciiitti ^ 
„ La fotti! vefta con le bianche mani 
„ Squarciò dal petto infino all’ ombilico 
„ E ’l fuo candido feno moftrò fuori èc. 

e finalmente 1* atto grande e nobile di cader con 
decenza dopo il colpo, 

„ Cadd’ ella, e nel cader mirabilmente 
,, Serbò degna onellà di Reai Donna ^ 

1* 

Le fentenze morali d’ E cuba dopo til Racconto 
funefto fon veramente alquanto intempelMve. Il 
tragico che ferpeggia in tutta la Tragèdia, è ter¬ 
ribile • ma r azione è» doppia, benché tutta fi rap¬ 
porti ad EcUba. Bmmoy offerva jiella Scena dell* 
Atto IV, in cui li annunzia ad Ecuba la rhorte 
di Polidoro, che vi fono fparfe alcune ftrofe , 
alle quali forfè fi congiungeva una mufica più pa¬ 
tetica . Per farle notare, Lodovico Dolce le ha 
tradotte in verfi più.piccoli; il che fa vedere , 
che il Signor Mattel non b^ fi appone, quando 
afferma che niunofdegl’Interpreti antichi ha capi¬ 
to l’artificio de’ Tragici Greci per rapporto alla 
Mufica. Egli fieffo non ha fatto di più nella bel- 
liflima Traduzione di quella medefima Scena . 
Ella lenza dubbio non è tradotta alla Salviniana, 
e vi fi fente lo fpirito della pallione; ma il Ter¬ 
zetto pretefo vi fi è formato come fi formerebbe 
ancora, Tempre che fi voleffe, dalle Tragedie In- 
glefi o Ruffe, non che dalle Greche. Di più tal 
Terzetto rallenta 1’ impeto della paflione efpreffa 
€on veemenza dopo le parole vòiioov 

da Erafmo tradotte Canthnem Mtnadum 
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ìngredtor , e dal Signor Mattel ottimamente am¬ 
plificate , benché forfè con minpr precifione jdi 
quel che farebbe d’ uopo. Egli dice,. 

I 

„ . . . . Son’io? vaneggio? 
,, Qual furor mi trafporta ? E' cruda furia 
„ Quella che ’l cor,la mente infiamma,accende, 
„ Lacera e fquarcia ? Io fuor di me già fono, 
,, Comincio a delirar. 

Dopo ciò non pajono freddi i verfi donde incomin¬ 
cia il Terzetto, 

„ Dunque è ver? o quello è inganno? 

Quella dubitazione non è contraria al fenfo e al¬ 
la lettera dell’ Originale , in cui non dubita¬ 
tivamente , ma con enfafi Ecuba afferma che 
vede una llrage inopinata, forprendente , tutta 
nuova? Si offerya in oltre che ne’ Greci i Can¬ 
tici per r ordinario non han luogo , fe non co- 
nofeiuta perfettamente la fventura ; ma in que- 
fto fquarcio che fi è voluto convertire in Terzet¬ 
to, fi va cercando ancora l’autore della morte, 

,,.Quo Jaces 
,, Fato ? peremìt te quts} 

Fam.,, Me latet ; at hunc in littore offendi maris. 
Hec. „ EjeBum ab undis^an trucidatum tnanu ? 
Fam.,, In littus arenofum 

„ Marinus illum fluBus ajìtt ejecerat. 
Hec.,, Hei mihi &c. 

Tutto ciò è parlante nell’Originale, e (fecondo- 
E 3 chè 



70 STORIA CRITICA 
chè oggidì fi. maneggia la Mufica e fi mancggerà 
iìqphè il fifiema non ne divenga piU vero ) fa¬ 
rebbe anche ora contrario all’ economia Muficale 
il chiudere fimili particolarità in un Duetto o 
Terzetto ierio, cofe, che a giudizio del . celebre Si¬ 
gnor hanno bifogno di paflioni forti per 
dar motivo alla Mufica di trionfare. I Cori di 
quella Tragedia fon tutti tratti dal foggetto, e 
pieni di palfione, e poetici. Veggafi quello dell’ 
Atto I, in cui le fchiave Trojane follecite del 
loro defiino vanno immaginando dove toccherà lo¬ 
ro in forte d’efler trafportate . Il Dolce l’ha tra¬ 
dotto fedelmente , e folo .fi è diftefo alquanto vcr- 
fo il fine. Quello dell’ Atto IV mi fembra il 
piu patetico, e ’l Dolce ne ha fatto una troppo 
libera imitazione. Ci sforzeremo di tradurlo, ri¬ 
tenendo al poffibile le immagini e lo fpirito dell’ 
Originale per dare un’ idea ancora de’ Cori d’Eu- 
ripide: 

,, Patria (ahi duol che m’ancide), Ilio fuperbo, 
,, Or più non fia che a le nemiche genti 
,, Inaccelfibil Rocca Afia t’appelli, 
„ Chè già di Greche fquadre un nuvol denlò 
„ Ti copre, e cinge, e defolata e doma 
,, E vinta giaci , e de le altere Torri 
„ Già la corona in cenere converfa 
„ Nereggiano de’ muri i falli informi, 
,, D’orride ftrlfce di fuligin finti. 

„ Ahi più non ti vedrò ! mì^ più le vaghe 
„ Tue fpaziofe vie 
,, Non calcherà il mio piè ! Memorie amare! 
„ Avea mezzo il cammin la notte feorfo , 
,, Quando, fin pollo a le folenni Danze 
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„ E a’ lieti Canti, Un placido fopore 
,, Aggrava le pupille, Inerme ingombra 
„ Già ’l mio Conforte le ficure piume * 
„ Nè a’ lidi intorno pe i Trojani ‘campi 
„ Surgon le Argive tende . Io che raccolte 
„ Le fparfe trecce e in vago giro avvinte 
„ Entro bende notturne, il mar mirando, 

Al geniale talamo m’appreffo , 
Arme arme, afcolto in marzial tumulto 

„ Per la Frigia Città gridar repente; 
„ Ceffate, o Greci ? Ah fe veder v’ è caro 
„ Le native contrade , ite, abbattete, 
„ Cada il forte Ilion ... Il dolce letto 
„ Lafeio allor sbigottita in lieve avvolta 
„ Semplice gonna: di Diana all’Ara 
„ Mi proftro e piango,oh vani prieghi e pianti! 
„ Tratta per Tonde io fon, mifera, e veggio 

Trucidato il Conforte, accelb il Cielo 9) 

„ Di funefte faville, Ilio diftrutta, 
„ E le vele' nemiche a i patrii liti 
„ Pronte a tornar, e dall’ Iliaco fuolo 
„ A fvellermi per Tempre! Ilduol m’oppreffe, 

• „ Caddi abbattuta, mille volte e mille 
„ Elena deteftando, e ’i fuo rattore, 
„ E T adultere nozze , e d’ ufi avverfo 
„ Genio perfecutor Tòdio potente ^ 
„ Che l’avito terren m’invidia e fura, 
„ Deh la femmina rea fémpre raminga 
„ Erri in balìa de’ minacciofi flutti, 
„ Nè i patrii tetti a riveder mai giunga. 

U %Stdromaca ^’Exxù'^xàc non contiene l’a¬ 
zione dell’ Andromaca di Racine ; perchè quella 
è la Vedova di Ettore che teme per la vita d’A« 

E 4 ftia. 
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ftianatte • e nella Tragedia Gfeca è Andromac» 
già moglie di Piiro, che teme per la vita di Mo- 
loffo avuto da quello fecondo matrimonioOaoi 
efta pite compa ffione il nobile dolore di Andfo» 

ma^a Vedova di Ettore , che la feraplicità di An¬ 
dromaca moglie di Pirro . E' rimarchevole nel- 
la Iragedia d Eurqnde il carattere di Ermione , 
reio poi fenza dubbio pib delicato da Bacine e 
divenuto femprc piu vero, attivo, e vigorifo 
nell ambiziofa Vitellia di Metaftafio, Offervift 
an tanto che nell’Atto IV Ermione e Orefte fup. 
gono da Ftia per andare a Delfo a uccider Pirro, 
e nell Atto V fi narra in Ftia quell’uccifione già 
avvenuta in pochiffxmo tempo, e vien portato il 
cadavere di Pirro; fconcezza che offende la veri- 
fimilitudine. 

La morte d’ Aftianatte è trattata nella Tra¬ 
gedia intitolata Le Trojane , infieme col dellino 
di quelle prigioniere. Le profezie di Caffandra 
nell Atto II e 1’ addio eh’ ella dà alla Madre e 
alla -Patria, fono notabili , e raffomigliano in 
parte a quelle di Efchilo nell’ Agamennone . Squar¬ 
cia poi 1 cuori men fenfibili ancora il dolore d’* 
Andromaca nell’Atto III al vederli ftrappar dal¬ 
le braccia Allianatte : ma le traduzioni non fon 
.uflicienu per farne conofeere il patetico, e mol¬ 
to meno quella nollra : 

„ Figlio, vifcere mie, da quelle braccia 

” ^ crudeli! Ah. tu morrai. 
,, E di tuo Padre il nome 

„ Che tanti ne falvò, ti fìa funeftol 
j» A che fei tu d’Ettore figlio, io fpofa ? 
« Per dominar filli’Afia, 

» Nob 
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„ Non per morir tra’ barbari si prefto, 

)j Credei produrtijiO figlio... Oh Dio! tu .piangi? 
„ Prevedi il tuo deftin . Perchè mai ftringi 
,, L’imbelle Madre tua , e ti raccogli 
„ Nel fieno mio , quale augellin rifugge 
„ Sotto r ali materne ? Ahi non è quello 
„ Più un afilo per te. Morì già Ettorre, 
„ Nè dall’avello, per fierbarti in vita, 
„ Pia che riforga. Di follegno privo, 
„ In man del crudo ineforabil Greco, 
„ Chi può rapirti al precipizio orrendo ? 
„ Ahi dolce oggetto de’ timor materni, 
„ A ciò ti porli ’l fieno, e del mio fiangue 
„ Io ti nutrii? . . Vieni, ben mio, ricevi 
„ Gli ultimi arwplelìi^i tuoi fofpiri ellremi 
„ Fa eh’ io raccolga ... Oh barbari, fipietati, 
„ Inumani, tiranni , e che vi fece 
„ Un mifero fanciullo ? Il furor voftro 
„ A difarmar non giunge 
» Quella tenera età, quell’ innocenza'? 
,, O al vinto e al vincitor fatale ognora 
„ Elena, furia a Grecia e a’ Frigj infefta ec. 

^ Refo^ è una Tragedia fenza Prologo e fenza 
que tratti patetici proprj d’Euripide , ma in con¬ 
traccambio ha 1 arte del Dialogo e l’aggiullatezza 
di Sofocle * per il che qualcheduno pretende che 
appartenga a queft’ultimo, benché altri la toglie 
ad ambedue, e 1 attribuifee a un Tragico loro 
contemporaneo, e Scaligero a uno ancor più an¬ 
tico (i). L’argomento è lo llratagemma d’Ulif- 
f§ che con Diomede ammazza quello Re di Tra¬ 

cia 
(0 Vedi Brumoy Tom. II. pag. 55^. 
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eia nel Campo Trojano. Nell’Atto IV compa- 
rifee Minerva a Ulifle e 4)iomede , la quale ve» 
dendo fopraggiugner Paride , per falvare i due Gre» 
ci, fa travedere al Duce Troiano, e fi fa creder 
Venere, mentre i fuoi favoriti non lafciano di rav» 
vifarla per Minerva. Tali cofe allora conveni¬ 
vano a i principi e alle opinioni de’ Greci, e per¬ 
ciò non parevano affurde e ftravaganti. Lo feio- 
glimento fi fa per macchina ( come nella maggior 
parte delle Tragedie antiche ) dalla Mufa Terpfi» 
core Madre di Refo , la quale apparifee - in aria 
fopra di un carro, tenendo il di lui cadavere fan» 

guinofo filile braccia. ... j» j n» 
Medea è una delle pih terribili Tragedie dell 

Antichità, che contiene 1’ atroce vendetta prefa 
da Medea contro Giafone, Creonte, e la di lui fi¬ 
gliuola. Quella Tragedia di Euripide ha fornita la 
materia à molte altre formate su tal modello , Uno 
de’ piu importanti fquarci di effa è nell’ Atto IV, 
dove Medea intenefita con i fuoi figli, gli abbrac¬ 
cia e gli rimanda, gli compiange e gli deftina al¬ 
la morte, afcolta i moti della Natura e la tene¬ 
rezza di Madre, e fente rifvegliare i fuoi furori 
àlla rimembranza dell’ infedeltà di Giafone. ^ Il 
racconto della morte della Principefla e del di lei 
Padre Creonte è terribile. 1 figli che cercano 
fcampar dalla Madre che barbaramente grinfegui- 
fee gli riconduce dentro , e gli trucida , forma¬ 
no un movimento Teatrale fommamente tragico- 
Quello che mai non piacerà in quefta Tragedia, 
è il perfonaggio di Egeo introdottovi fenza veru¬ 
na ragione per preparare un afilo a Medea, del¬ 
la cui falvezza lo Spettatore è ben poco follecito 
dopo l’orrenda cfccuzione della fua fpietata vendetta. 
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Le Feniffe , una delle Tragedie d’ Euripide 

che fu coronata , contiene la morte di Eteocìe e 
Polinice, figli di Edipo e Giocafta, avvenuta nell* 
affedio di Tebe . Lodovico Dolce che ne fece 
un’imitazione libera, ne tolfe il Prologo chetro» 
vafi nel Greco, e fece che Giocafta narralfe a ua 
fervo tutti gli avvenimenti paflati di Edipo • e 
perchè ? fcarfezza d’ arte . Appreflb in Euripide 
vi è una Scena tra un Vecchio e Antigone, che 
d’aito ftanno offervando 1’ Armata Argiva , e ne 
vanno deferivendo i Capi; ri che è un’ imitazio* 
ne felice di un paflbdel III. Libro dell’ Iliade, che 
pur fu dal Talfo trafportato nella Gerufalemme . 
Il Dolce non fi curò di quefta bellezza, e la\fua 
Scena rimane fterile. La Scena vigorofa di Gio¬ 
cafta co’ Figli è degna di particolar rifleffione per 
la maeftra dipintura de’ due Fratelli ugualmente 
fieri e accaniti nell’ odio reciproco, ma di carat¬ 
tere ben diverfi , e per lo dolore intereflante del¬ 
la Madre che s’interpone, e cerca di contenerli 
c difarmarli. 

Le Supplici d’Euripide fi aggirano fulle con- 
feguenze dell’aflèdio di Tebe , e folla • fepoltura 
negata da’ Tebani a i Capi Argivi , dovechè le 
Suppliti di Efchilo, come fi è ^tto, trattano del¬ 
le Danaidi ; pur quefte due Tragedie hanno tra 
loro qualche rapporto per la condotta. Lo fpet- 
tacolo della prima Scena dovea far fomraa im» 
preftione. Etra Madre di Tefeo fta coll’ offerta 
in mano a piè dell’ Altare in mezzo a’ Sacerdoti: 
il Tempio è pieno di Donne che portano in ma¬ 
no rami d’ olivo : Adrafto Re d’Argo refta nel 
veftibulo colla tefta velata^, circondato di figliuo- 
lini delle Argive in atto fupplichevole, Oltre a 

molti 
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molti tratti affai patetici, vi fi trovano varie al- 
iufioni alle Greche Antichità c tradizioni j il che 
alle occafioni non lafciavano di fare i Tragici 
Greci per mofirare la nobiltà e antichità de’ lo¬ 
ro coftumi , leggi , e origini a glori# della Na¬ 
zione . Nell’ atto II Teleo rifolve di portar la 
guerra in Tebe , e appena incominciato l’Atto 
ni, la guerra è fatta , e Tefeo ritorna vincitore. 
E' un miracolo? vi è palTafo il tempo necelfario? 
è r ifteffo difetto di verifimile, offcrvato neir4/f»- 
dromaca. 

Negli Eracltdì fi tratta de’ Figliuoli di Er¬ 
cole perleguitati da Eurifteo , e ricevuti fotto la 
protezione degli Atenicfi . I Tragici Ateniefi nul¬ 
la trafcuravano che potelfe ridondare in onor del¬ 
la Patria i 

Ercole Furtofo fino all’ Atto III tratta della 
giufta vendetta prefa da Ercole contro di Lieo, Ti¬ 
ranno e oppreffore degli Eraclidi, e negli ultimi due 
Atti cambia di oggetto;e una Furia, chiamata 
da Iride , viene a turbar la ragione di Ercole a 
fegno che di fua rtiano faetta i fuoi Figliuoli . 
Nulla piìi tragico e vivacemente dipinto di que- 
fta ftrage deplorabile. 

7o»e nato d’Apollo e di Creufa, figlia d’E- 
retteo Re d’Atène, fondatore dell’Ionia, è l’E¬ 
roe della Tragedia così intitolata. Quefto lon , a 
fe fteffo ignoto e alla Madre , la quale ha poi 
fpofato Xuto , è allevato in Delfo tra’ Miniftri 
del Tempio di Apollo. Dopo il Prologo fatto 
da Mercurio, mentre lon attende alla cura delle 
cofe facre del Tempio, il Coro comporto di Don- 
ne Ateniefi va oflervando curiofamente e con mol¬ 
ta naturalezza il veftibulo. Si apprefla poi lon 

a que- 
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a quelle llraniere , c fa loro offervare i quadri 
e 1 baffi rilievi, diciferandone le ftorie: „Vedetc 

qui il figlio di Giove, che colla dorata falce 
” ammazza'’ l’Idra di Lerna . Cor. Lo vedo be- 
” ne lon. E quell’ altro che gli è appreffo , e 
” porta una fiaccola accefa. Cor. Chi" è mai 
” e^ali ? Sembra una figura che fogliatno rappre- 
” fintare ne’ noftri ricami. lon. Egli è loia, 
” Scudiere di Ercole. Vedete queft’ altro fopra 
” un cavallo alato in atto di ferire quel mo- 
” Uro di tre corpi ec. E così è condotta tut- 
i’a la Scena. Virgilio in fimil guifa deferive Enea 
che oflerva le dipinture del Tempio di Cartagine: 
ma Virgilio le anima colla palTione e coll_ inte- 
refle di quel Trojano, perchè appartenenti alle 
fventure di Troja . L’immortai Metallafio, fino 
difeernitore delle bellezze degli Antichi, fi vale 
della Scena di Euripide nell’ Achille in Sciro , 
ma fulle tracce di Virgilio le rende intereflanti 
per r allufione vivace alla fituazione d’ Achille in 
quella Regia. E' rimarchevole^ nel medefimo At¬ 
to I la Scena di lon e Creufa che non fi cono- 
feono . Il difeorfo di lon a Xuto nell’ Atto II 
è vaghiffimo e q;>olto naturale , ed è fiato delica¬ 
tamente imitato da Racine ticìì'Italia ^ edaMe- 
tafiafio nell’ Oratorio del Gìoas ; dappoiché non 
v’ ha bellezza in Euripide , che quefii due gran 
Maefiri della Poefia Drammatica Francefe e Ita^ 
liana non abbiano faputo incaftrare ne’loro Com¬ 
ponimenti . La Scena di Creufa e di lon che 
termina 1’ atto IV, e che forfè dovrebbe effei la 
prima dell’ Atto V, è una delle piìi riraarchevo- 
li. Anche il riconofeimento fatto nel V è viva¬ 
ce c fveglia r attenzione * ma le domande di lon 

met- 
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mettono in anguftia la Madre, e ’l Poeta è co- 
ftretto a far difcenderc Minerva per giuftificar 
Creufa . Quella Tragedia ha non pochi difetti c 
incocrenze, ma è fommamente teatrale . La fitua- 
zione di una Madre e d’un Figlio , che non 
conofcendofi, per errore fi tramano la morte , è 
vaghiflìma, e Metaflafio ha faputo ufarla delica¬ 
tamente e rettificarla nel Ctro Rìcofciuto. 

L’argomento delle Baccanti è 1’ avventura di 
Penteo fatto in pezzi dalla M^dre e dalle di lei 
Sorelle, deferìtta da Ovidio nd III delle Meta- 
morfofi , e forfè trattata anche da Stazio nella 
fua tAgave . Quella Tragedia di Euripide ha un 
carattere differente dalle altre fue , ed ha mol¬ 
to dello fpettacolo Satirico e delle antiche Tra¬ 
gedie che trattavano folo di Bacco. Vi è nell’At- 
tò IV una Scena totalmente comica tra l’infe¬ 
lice Pentèo già fuor di fenno , vellito come una 
Baccante, e tra Bacco che gli va ralfettando la 
velia e l’acconciatura. Molti tratti allufivi agli 
effetti del vino fi veggono ne’ Cori e nel rito 
dell’ Orgie . E’ terribile il racconto dell’ uccifionc 
del difgraziato Re prefo per un cinghiale; e tra¬ 
gica è fa Scena , in cui Agave riviene dal fuo 
furore, e rìconofee nella 'pretefa fiera il fuo fi¬ 
gliuolo dilaniato. 

Il Ciclopo è un Dramma Satirico , ed è il 
solo che ci è pervenuto di quello genere . Con¬ 
tiene l’avventura d’Ulilfe con Polifemo , e vi fi 
vede una mefcolanza di tragico , di pallorale e 
di buffonefeo. • , 

Della Danae y del Cresfonte ^ dell’della 
Menaltppe , del Meleagro , della Ulóbe , dell’ «//r- 
mtna y del Ttlefoy della Penelope y àtWÌEdipo y del 

Pri- 
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Frtffo , <JeI Tefeo , e di molte altre Tragedie d’Eu- 

•ripide,non è a noi' pervenuto altro che alquanti 
frammenti che talvolta appena ballano per cono- 
fcerne in parte T argomento . Quello gran Tra¬ 
gico, sì favio conofcitore del cuore umano , sì gran 
Filofofo , e ragionatore sì eloquente dimorando in 
Macedonia , dopo di aver cenato col Re Arche¬ 
lao , nel ritorriarfene a cafa, fu lacerato da’ cani 
forfè fcatenatigli addoflb daArideo Macedone , e 
da Crateva Teffalo, Poeti invidiofi piU che del¬ 
la gloria poetica, del di lui favore preflb il Re¬ 
gnante . Morì delle ferite nell’Olimpiade xeni., e 
i Macedoni talmente fi gloriavano di poflederne 
le offa , che quando vennero gli Ambafeiatori Ate- 
niefi per ottener licenza di trafportarle dov’egli 
era nato, unanimi perfillettero in negarle loro(i). 
Sofocle Xopravviffe ad Euripide , e nella morte di 
quello fuo Emulo mollrò un dolore sì vivo c 
sì’ vero , che lo rende meritevole degli applaufi 
della Poilerità al pari dell’ Edipo , e del Fìlotte^ 
te. Egli 1’ onorò col fuo pianto, e impofe a’ fuoi 
Attori di prefentarli fulla Scena fenza corone, fen- 
za ornamenti, e con abiti i piò lugubri. Finì in 
quelli due rari Ingegni la gloria della Poefia Tra¬ 
gica Greca (2). 

Ben 

(1) Geli. Lib. XV. e 20. 
(2) Non una cieca idolatria, ma un rifpetto dovu¬ 

to a i grand’ Ingegni della Grecia da chiunque ne 
trae profitto, ci allringé alla prefente Nota . Tutti 
gl’ Intelligenti delle Inazioni pih colte concorrono a 
riconofeete dalle fatiche di Sofocle e di Euripide 1’ e- 
poca del maggior* lullro della Tragedia . E ciò non 
vuol dire, che i Moderni abbiano a difperare di poter 
mai produrre Tragediemaravigliofamente belle (perchè 
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^ Ben avrebbe quefla contato certamente fra 

fnoi coltivatori piu infigni un* altro ingegno ca« 
pace di fecondarlo di nuove maraviglie ^ fe avcf- 

«nzi noi pretendiamo , e 1’ abbiamo altrove'dimoftra- 
to, che 1 arte mai non avrà a lagnarfi della poca fe¬ 
condità della natura, celandofi in ogni genere infini¬ 
te fpecie di componimenti perfetti benché diflimili ) ' 
ma sì bene vuol dire che la Tragedia Greca fondata 
fui filtema . della Fatalità fu da que’ due maravigliofi 
Ingegni portata all apice della perfezione . Frattanto 
M. càjltlhon moderno-Filofofifta Francefe in un Li¬ 
bro , nel quale, a dir vero, anfana a secco falle cagio" 
ai fifiche e morali della diverfità del genio e altro delle 
Nazioni, (fenza mettergli a conto il barbaro difprezzo 
che moftra per la Lingua, la Letteratura, e le manie¬ 
re de Popoli, che non fon Francefi ) alferifce con 
magiftral fuperiorità , che nelte mani di quelli due 
Poeti la Tragedia émt à fon berceau. Ma le ragioni 
che ne adduce, provano eh’ egli fi è poco curato dì 
fornirli de Iqmi necelfar; a ben difeernere così quella 
Ipezie di Tragedia che maneggiarono i Greci,come quel¬ 
le altre che fono coltivate da’ Francefi . La Tragedia 
antica appoggiata al Fatalifmo non è fiata altrimen- 
ti trattata da’ buoni Tragici moderni, fe non colle 
medefime molle de Greci . Le più belle Tragedie 
del!’immortai Racine fono fenza àMhh\o,{'Ifigenia e 
h Fedra, le quali fi riconofeono per giudizipfe tradu¬ 
zioni, o imitazioni d'Euripide, di cui ha pure l’Au- 
tor Francefe tralafciate tante bellezze che poteva in¬ 
corporare fpecialmente alla feconda in vece dell’ epi- 
fodio d’Arida eh’ è tutto fuo. Or quefio non è trar 
la Tragedia' Greca dalle fafee o dalla' cuna , ma co¬ 
piarla. Quando poi i Moderni , partendo da altri 
principi, e accomodandofi al gufio e a i cofiumi cor¬ 
renti , hanno adoprate nuove macchine per cattarfi 
1 attenzione dello Spettatore d’ oggidì , eflì han fat- 

gran fenno, e meritano fommalode . Conveniamo 
adunque, che fono ancor eflì riufeiti egregiamente nel¬ 

la 
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le continuato a efercitarvifi il divino Platone il 
quale, fecondo Eliano , |»rima di dedicarfi total¬ 
mente alla Filofofia, fece tre Tragedie e una Spa¬ 
rirà, delle quali fi componea la Tetralogia necef- 
faria per concorrere nel Certame Olimpico . An¬ 
che r Orator Teodette , il quale con Teopompo 
c Naucrite concorfe nel Certame Panegirico ifti- 
tuito da Artemifia in onor del Marito , compo- 

fe una Tragedia molto applaudita, intitolata Mr«- 
/o/o, la quale a’tempi di Aulo Gellio ancor cor¬ 
reva . 

F CA, 

la Poefia Tragica . Ma che perciò ? Chi ardirà giu¬ 
dicar r un genere e l’altro > Chi preferir il moderno 
all’antico fenz’ aver in tefta un guazzabuglio di fò- 
fche idee? Il fatto ci afflcura che da pfò migliaia 
di anni nella colta Europa fi veggono , li ripetono , 
fi ammirano continuamente Edipo ^Filottete^ Ippolito^ 
Ifigenia y e gli altri maefirevoli Componimenti di So¬ 
focle e di Euripide. Quando il fatto deponefle anco¬ 
ra così vantaggiofamente in favor delle Tragedie mo¬ 
derne ; quando poteflTimo efler ficuri della riulbita 
di quelle fui Teatro Ateniefe , pur dovremmo effer 
cauti nel pronunziar fulla preferenza . E decideremo 
ora ? O favio Usbek avrai tu parlato in vano ì 
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CAPO VI. 

Continuazione de^ Teatro Greco f 

F Rattanto la parte ridicola e fatirefca de* Cori 
che precedettero alla Poefia Tefpiana , ap. 

partata dalla Tragedia come fcoria di niun pre¬ 
gio , errava pet: gli Villaggi lotto il nome di Co- 
media prefo o dat-vocabolp che nel Peloponnefo 
lignificava la Villa, o da , banchettare. 
Ma il piacere che quantunque grolTolano, recava 
a tutti tale Spettacolo , molle alcuni Comedi in* 
dullriofi a megliorarne la forma , togliendo per 
cfempiare la Tragedia. OlTervando poi, che que¬ 
lla fi arricchiva ne’Poemi Eroici d’Omero , pen- 
farono di approfittarfi anch’ efli delle fatiche di 
quello gran Padre della Poefia , e prefero a imi¬ 
tare r aria urbana , falfa e graziola del di lui 
Margite . Vennero allora in tanta fama che fu¬ 
rono chiamati e ammelfi a rapprefentare in Città, 
e al pari de’ Tragedi , ottennero dal Governo le 
fpefe delle decorazioni del Coro. Sufarione, Epi- 
carmo, Connida, Magnete , Formide , Crate fu¬ 
rono i Poeti Comici della piìi remota Antichità. 

Trovavafi il Teatro Ateniefc nel colmo del¬ 
la gloria nell’ Olimpiade LXXXI. , quando co¬ 
minciò a fiorir CratinaPoeta di Itile aullero, 
mordace, e affai forte ne’ motteggi, da cui fi ri- 
conofce quel genere di Commedia cauftica e in¬ 
foiente, chiamata Satirica c sAntica . Fu feguito e * 
imitato da Eupoli, Poeta più graziole , il quale 

com- 
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compofe diciaffette Commedie • fette delle quali 
riportarono la Corona Olimpica , Ma ricevè tal 
Commedia tutta la fua perfezione dall’ Attico A- 
riftofane, che Tempre colla grazia e colle facezie 
temperava mirabilmente 1’ amarezza della Satira, 

Offerviamo intanto, che l’emulazione de’ Poe^ 
ti, la natura del Governo ,. e la pròfperità della 
Repubblica, diedero a tal Commedia i pregi e i 
vizj che la caratterizzano . 

Appena ebbero i Comici, imitando i Tragi¬ 
ci , data forma e difpofizione al lor Poema , che 
gonfi della riufcita , prefero a gareggiar co’loro 
modelli , e ne foftennero arditamente il paragone 
colla magnificenza dell’apparato , e colla pompa 
poetica de’Cori. Impazienti poi dell’uguaglianza, 
ambirono di fovraftare/ e per impiccolire i loro 
emuli , adoperando le proprie armi, cercarono dì 
attenuar il merito de’migliòri pezzi delle Tra^ri 
die col renderli' ridicoli per mezzo di alcuni leg. 
gieri maliziofi cangiamenti j nel che confifteva là 
Parodia che fu l’anima della Commedia Antica. 
La vittoria fi dichiarò per gli Comici, fe noti, lì 
riguardi ad altro che al merito dell’ invenzione, 
e al piacer che praduce la novità degli argomen¬ 
ti , imperciocché i Tragici traevano i proprj dal¬ 
le Favole di Omero e dalia Mitologia affai bea 
nota; e i Comici che prowedeanfi "^nella propria, 

immaginazione ,.prefentavano uno fpettacolo tut¬ 
to nuovo. Di là ufeirono quelle maravigliofe di¬ 

pinture allegoriche , che incantarono la^ Grecia. 
Efse accoppiavano alla piò efatta imitazione del- 
la natura i voli pih bizzarri delia fantafia e no¬ 
bilitavano gli argomenti in apparenza i piU fri- 
voli colla piìi vigorofa Poefia , colla Morale piii 

Fa fai 
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fana, c colla Politica più profonda. Con tal ar¬ 
tificio erano lavorati quegli (frani Uccelli , gero¬ 
glifici eloquenti di certi Cittadini viziofi , noti 
in Atene j quelle Vejpe ^ irrimagini de’Magiflrati 
ingordi e venali; quelle Rane , (imboli de’ mole- 
fti e fciocchi Verleagiatori ; e quelle Nuvole ^ 
onde fatireggiavafi T ipocrifia morale , e l’inuti¬ 
lità de’ calcolatori fantaftici. 

Ma fe r emulazione refe tal Commedia glo¬ 
riola, la fece oltremodo ardita il Governo Popo¬ 
lare Ateniefe, nel quale i Comici e gli Spetta¬ 
tori erano membri della Sovranità . Osò per que¬ 
llo un Poema sì ftraordinario internarfi impune¬ 
mente nel fegreto dello Stato, trattar di Pace, di 
Guerra, e di Alleanze, beffeggiare Ambafciado- 
ri. , fcreditar Magiflrati , manifeftar latrocinj 
de’Goperali, e additar i più potenti e perniciofi 
Cittadini * non folo con una vivace imitazione 
de’ loro coflumi, ma col nominarli e copiarli al 
naturale colle Mafchere. 

E per ultimo ella riufcì fòprammodo sfaccia¬ 
ta e infoiente a cagione della profperità della Re¬ 
pubblica. La felicità continuata corrompe gli a- 
nimi, fpogliandoli del timore , potentifltmo fre¬ 
no delle paflìoni eccedìve . Atene che trovavafi 
in sì alto punto di profperità , e per confeguen- 
za, di moral corruzione, mirò fenza orrore il fie¬ 
le che fgorgava da quello fonte , fi compiacque 
della fporcizia che vi regnava, vedendovi il ritrat¬ 
to fedele de’ fuoi coflu ni, e applaudì a quella ma¬ 
lignità che mortificava i Potenti che abborriva, 
e i Virtuofi che la facevano arroflire . Qual ma¬ 
raviglia dunque che i Comici infolentiffero a le¬ 
gno, non che d’infultare a i Cleoni poderofi., ma 
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di perfeguitare in Socrate Tiftefla Virtii, di moN 
teggiar empiamente ja Religione , e di rimprove- 
rare a tutti i Cimdini ciò cheleggefi nel dialogo 
tenuto nelle liùbt dal ragionar dritto e dal 
torto f I ) 

kifulta da quelle cofe , che ciò che ora chia¬ 
miamo Commedia^ non ralì'omiglia alla Greca An¬ 
tica, Allegorica, e Satirica, la quale per inven¬ 
zione, per novità, per grandezza di difegno , per 
Tale, e per baldanza fi allontana da ogni Favola 

Fa co- 

(i) Ho letto ultimamente in una DifTertazione del 
foprannominato D. Saverio Mattei, intitolata la FHo- 
jofia della Muficache i Greci andavano al Teatro, 
come noi andiamo agli E/erdzJ Spiritua'i, che h Com¬ 
media era il lor Catecbifmo , e la Tragedia la loro 
Jrredtca grande Ma le cole di fopra rapportate fono 
tutt altro , che .Prediche^ Catechifmi ed Efercìzj Spi¬ 
rituali. Il penfiero dell’erudito Autore è brillante, a dir 
Vero, ma non altro che brillante i e l’efprefTioni men¬ 
tovate lono pure efagerazioni d’ uno zelo virtuofo che 
alpira al miglioramento de’ Teatri moderni , i quali 
in fatti effer dovrebbero le vere Scuole pubbliche del- 

refto ciò eh egli dice y ci fa perder 
di vifta la vera fìfonomia, diciam così'^-iei Teatro 
Greco , e ci occulta fpecialmente , i lineamenti del 
gran periodo, in cui fiorì la Commedia Antica, quan¬ 
do 1 Poeti e gli Spettatori erano animati in Teatro 

medefimo fpirito gelofo che dettava sì fpeflb 
1 Ultracifmo centra il Merito e la Virtò . Con piò 
ragmne adunque il Teatro Ateniefe dovrebbe chiamarli 
il Gabinetto della Repubblica , il Conftglio di Sta- 
10 , m CUI, benché di palTaggio, folea commendarfi la 
Morale. II di lei Ca^echifmo veniva tolto facrificato al 
minimo cenno della Politica Gelofia , il cui princi¬ 
pale oggetto, e nell’ozio e negli affari, era la con- 
fervazione della Libertà, 
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Gomica moderna . I Frammenti che ci reftano 
de’ primi Comici, non bafterebbero a darcene una 
giuAa idea, fe il tempo non avcfle rifpettate un¬ 
dici delle Commedie di Ariftofane , le quali a 
fufficienza ce ne inftruifcono . Non voglionfi pe¬ 
rò leggere colla fpcranza di trovarvi avventure 
piacevoli, intrighi amorofi, dipinture di caratte¬ 
ri fimili a quelle delle Commedie moderne. Al¬ 
te’aria , altre mire , altri comici efpedienti vi 
campeggiano , i quali non apparifeono lenza la 
fiaccola de’ principj fopraccennati, fenza la cogni- 
t^ipne della Polizia e del Coftume Ateniefe , 
fenza la pratica delle Vite di Plutarco, e lenza 
la contezza della Guerra del Peloponnefo così ftrin- 
gatamente e leggiadramente deferitta da Tucidide. 

Qualunque produzione d’ingegno porta la di'* 
vifa del proprio Secolo, e vi fi ravvifano i coftu- 
mi e ’l gufto corrente imprefli con caratteri inde¬ 
lebili. Ma la Commedia principalmente che per de¬ 
ttar l’attenzione e ’l diletto, ritrae e rapprefenta per 
gli Spettatori prefenti e non pe’ futuri, è fopra ogni 
altra efpofta all’abbandono e al difprezzo , in ctii 
cadono le mode già pattate. Una Commedia Ita¬ 
liana o Francefe dopo dieci anni con difficoltà 
fi riproduce falle Scene nazionali fenza notabili 
cangiamenti . Or che addiverrà d’una Greca di 
ventidue, o ventitré Secoli in dietro, la quale paf- 
fi nelle noftre Contrade sì cambiate da quello che 
erano allora? E pure oggidì fon tanti i ridicoli 
Cenfori dell’Antichità , e pretendono giudicare e 
condannar feveramente le Commedie d’ Ariftofa¬ 
ne ! Mai abbaftanza non fi ripete a coftoro, che 
il tuono decifivo e inconfiderato è quello della 
tatuità , e che debbono, apprendere , e fovve- 
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ijirfctìe allòrchè fon tentati di decidere , ^Ktì que# 
fto Atiftofane-era un’ Atenicfe , il quale fioriva 
fui principio ^dcl IV. Secolo di Roràa , ten^ 
in cui i Romani niuna cognizione aveano , noik 
che dell’altre belle Aiti, della Pocfia teatrale 
quale pure dà gran pezza coltivavafi in'Italia da* 
gli OfcijO dagli Etrufchi, ed anche con più felicé 
fucceffo da i popoli della Magna Grecia, e delli» 
Sicilia , che ì come dice è moftra il dottiffimó 
Tirabofchi , /« quafi le parti della Letterattt* 
ra furori maejlri ed efemplari agli altri Greci * . 

La Pòefia di Arilk)fane è animata ^ vivace^ 
fantafiofa e faceta, benché acre, maligna , licen» 
ziofa , e fpeffiflìme volte triviale. Il ridicolo 4a 
lui maneggiato appartiene alla Commedia balTa 4 ' 
alleFarfe ♦ é pur ferpeggiàno nelle di lui Favole al* 
cune tinte veramente comiche da piacere in tuttif , 
tempi , e degne di ftudiarfì. 

Nella Commedia degli ofcarnanil fi trova 
nell’Atto HI. la pittura al naturale del mer’cat|f 
di Atene ; il che dimofl^ che la decorazione non 
era punto trafcurata nella Commedia. Ma che ^ 
venditor di porci infegni a i figli contraffare 31. 
loro grugnito per invitar alla compera, egli è imi 
fcena propria del più baffo comico **\ 

, F 4 Ne--i- 
* Epicarmo Filofofo Siciliano che fioriva a’ tempi ^ 

Cerone il vecchio nel V.Secplo prima dell’Era volgàj^ 
npn folo fu eccellente nellodriver Commedie,ma ne fu 
anche il primo Autore,come dottamente pru,ova il 
drio tom. V. pag. io. .e’I Tirabofchi totn.t, pag.éii. ^. 

** Piacque molto al Popolo d’Atene il.pei^nagglf 
di Anfiteo introdotto in quelja Commedia ^.perchè gl^' 
fembrava elfere infultato dairalterigia dif quefiò ’ 
giflrato del Pritaneo , che quantunquf povero fot^^ 
parlava fpeffo della fua genealogia, e vantayafi di elV 
lér difcefo- dei lingae d^li^Dei Anj^baìciajor» 
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Negli Efutù, per avvilir Nicia c Oetnofte» 

ne addetti totalmente a i voleri di Cleone , il 
Poeta gli fa traveftire « parlar da fchiavi . ]»«/, 
Mia PMpe a forra , e Sganarello Medico a 
fm dtfpetto^ fi ravvifano in Agoracrito , venditor 
di carne cotta, che fuo mal grado diviene in tal 
Ctmmedia Uomo di Stato s Non vi fu Ipocrita 
o fia Attore che ardifle di rapprefentare il per- 
fonaggio del potente Cleone , nè artefice che ne 
voleflc far la mafchera, come fi dice nell’Atto 1. • 
|)er la qual cofa Arifiofane dovette egli fteflb montare 

in palco,e rapprefentarlo, tingendofi alla meglio il 
volto, e ftudiandoli di contraffarlo in tutto, per¬ 
chè fi ravvifaflc . Egli riufcl così bene ad accu- 
farlp di prepotenza c ladronecci , che ’l Popolo 
condannò Cleone a pagar cinque talenti,cioè in¬ 
torno a tremila feudi • e quello pruova che la Com¬ 
media Antica era un effettiva denunzia di Stato *. 

La nota Commedia delle Nuvoli, che fu com¬ 
polla nel nono anno della guerra del Peloponne- 
lo, e che diede agli oziofi Ateniefi tanta mate- 

... ... ria 
«I Atene rimpatriatili dopo aver foggiornato dodici 

JT r/i * o .*?' ® » Gene¬ 
rale della Repubblica nella guerra del Pelopotinefo , 
tono anche qui podi in ifeena e sberleffati . II Poe- 
5* Tragico Girolamo , che col fuo fentimento avea 
latto determinare i Giudici de i Drammi a permettere. 

, la rapprefentazione delle 
'Jole di Anftofane , viene pure per la fua troppo (Irana 
c lugubre fan rafia dileggiato in un Coro degli Acamanll. 
- ” Venditor di montoni effendo diventa¬ 
to Qicftore, o Ca Teforiere della Repubblica, e con- 
Wndendo di magnificenza co’ primi d’ Atene che gli 
facevano una fpezie di corte, perchè la di lui menfa 

ra dilicata, e la di lui borfa fempre aperta a coloro 
«he 1 adula^no , fu ancora efpoflo alla pubblica ir- 
fMione è beft hi q«eaa Commedi» Cavai ieri, 
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ri« di ragiontrfc anche due meli prima che TAu* 
tore ottenere la licenza di porla fui Teatro , e 
che preparò la mina di Socrate • , dimoftra 
per tutto r arte fomma di Ariftofane nel dipinge* • 
re i caràtteri ** . Con una pttinellata fola fa 
conofcer todo lo fpirito di tutta la cafa di So* 
crate. Streplìade batte alla di lui porta, e’I Ser. 
Vo del Filofofo fi lagna del modo indifcreto di pie* 
chiare , onde fi è interrotto il filo delle fue rii 
fielfioni . Se il Servo affetta tanto l’uomo d’in¬ 
gegno e d’importanza , che fati il Padrone ? E* 
àrtificiofa e piacevole la Scena di Socrate con 
Strepfiade nell* Atto II. Quella di coftui col pro¬ 
prio figliuolo è molto falfa e vivace , ripetendo¬ 
gli le cofe apprefe da Socrate . Si oflervi come 
Strepfiade nell’Atto IV. indirizza la parola agli 
Spettatori, e ciò falli ancora dal Coro in quella 
e nelle precedenti Commedie. Nel Coro dell’At¬ 
to I. fi accenna che Ariflofane diede al Pubblico 
la fua prima Commedia anonima , mancandogli 
l’età di trenta o quarant’anni richiella per darne 
col proprio nome. Nell’ ifteffo Coro |>oinam ve¬ 
der ancora un ritratto delle Compofizioni de’Co- 

mici 
• Oa ne fautait trop répéter ( feri ve M.Millet ) 

atte cette Pihe fut jouée plus de vingt-treìs ans avant 
ìa more de Socrate ^ & que ce Sage ne puf ètte la v#- 
Qìme des tratte mordane qtt jlriftophane a laneée cantre 
luì. Le Poi'te ri ejl déja que trop coupable , en outra- 
geant le plus vertueux des hommes , fans lui imputet 
ancore P horreur d’avott prSpari la cìgu'é que les Any- 
lus & les Melitus luì prifentérent. 

** Ariftofane nell’Atto I. Scen.II, delle Nuvole dà la 
baja alle minuzie ^ e a i piccioli dettagli di Filìca,de’qna- 
li i Filolbfì del fuo tempo fi occupavano troppo feriamen- 
te. Dovrebbe oggigiorno farli lo fteffo contra quei che 
peidono il teinpo in fimiglianti bagattelle, quas ncque 
(tire compendium^ ncque ignorare detrìmentum ejl ulium 
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inici competitori di Ariftofane. Eg^i nc Ja fa« 
tira, dicendo cl^ la fua Commedia non compa. 
«fce, come de loro , con vefti Is^re per far n* 

^ dere i fanciulli; non fi avvilifce a motteggiare i 
calvi, e a ,dilettar con danze ofccne; non intra* 
duce uni secchio che va col ballone percotendo 
tutto ciò che incontra; non fi prefenta con fiac¬ 
cole alla mano a guifa d\na Furia ; ma fc n« 
viene adorna del proprio merito e di piacevolez¬ 
ze naturali . Qui pm- f, trova che Eupoli die¬ 

de una Commedia, intitolata Marlca, nelli quale 
(dice Ariftofane) ha faccheggiato i miei Eauhi 
aMiugnendovi fplo una vecchia ,che k un balio 
dilonefto, che pure è rubato a Frinico.1 

_ La Commedia delle f'efpe confifte in un 
Magiftrato impazzito per la finania di giudicare 
il CUI figliuolo tenta di guerirlo con lufingare alla 
prima la di lui paffionc, proponendogli di giudicare 
nella propria cafa , c fentcnziar fu di un litigio 
ridicolo d un Cane che ha rubato una forma°di 
Cacio^ In tutta la Commedia fi vanno mettendo 
in ridicolo le ferie formalità Curiali per qualun¬ 
que cofa di poco momento. Rame , che da tal 
Commedia ha cavato i fuoi Plaideurs , non ha 
ptuto in quefto feguirlo paffo paflb / nè anche 
ha potuto valerfi della piacevolezza che rifulta 
dal procefTo allegorico , nè introdurvi il Cane Ac- 
cufatore, e 1 Cane Difenfbre, che appartiene uni¬ 
camente alla Commedia antica. Oltracciò iti/?if- 
cwe il reo è veramente tin Cane,e’l cappone ru¬ 
bato non è altro, fe non quel che fi dice * dove 

■ j" Ariftofane il Cane rubator di un fwmag- 
gio di Sicilia allude a un Capitano, il quale a- 
vendo condotte le truppe in Sicilia,fi fe corrom¬ 
pere co formaggi di quell’ Ifola , cioè co’ rega¬ 

li 
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li (i). Simili circoftanze e aUullonì per noi per¬ 
dute davano molto pregio alla finzione d’Arifto- 
fane . In generale 1’ originale Greco vince di gran 
lunga in vivacità la copia Francefe. 

La Commedia degli Uccelli ha per oggetto 
gli affari politici, di quel tempo colla Laconia, 
dove erafi rifuggito Alcibiade accufato in Atene . 
Colle mafchere di varii uccelli fi mettevano ià 
vifta i coftumi de’ Cittadini , ed erano fabbricate 
di modo che al carattere dell’uccello fi accoppia¬ 
vano i tratti pili rimarchevoli delle fifonomie de* 
Perfonaggi fatireggiati *. In tal Commedia in- 
terloquifce Prometeo, il quale viene fuori efpri- 
mendo il fuo timore di effer veduto dal Sole e 
dagli Dei, e prega Piftetero a coprirlo d’ un pa- 
ralble . 

Pili d’una Commedia di Ariftofane tende a 
infpirar penfieri di Pace agli Ateniefi, e quella 
che ne porta il tìtolo, è una di effe. Del di lei fale 
comico prenderà diletto il Leggitore a raifura che 
riufcirà negli sforzi che farà per dimenticar, mentre 
legge , le Favole Comiche de’ moderni, e s’internerà 
nello fpirito deU’Allegoria . Varj efferi allegorici li 
animano nelle Commedie d’Ariftofane, e in quefta, 
oltre a Mercurio e alla Pace , fi dà corpo alla 
Guerra , la qaàle pefta varie Città in un morta- 

jo» 

(i) Veggafi il V.Brtmoy nel Tomo III. del fuo 
Teatro Greco . 

* Fra gli altri il famofo Scultore Fidia fu in que¬ 
lla Commedia morfo velenofamente fulla fua probità 
per la voce che correva in Atene, di non aver impie¬ 
gato nella Statua di Pallade tutto l’oro fumminillra- 
togli dalla Repubblica. 
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p, immagine appartenente al baffo comico, ma 

^ mette fotto gli occhi popolarmente le 
perniciofe confeguenze di tal flagello dell’umani- 
tà. Si butta nel mortajo il pano , donde viene 
il nome di Prafia Città della Laconia, e 1’ 
particolar produzione di Megara. Il luogo dell’A¬ 
zione non è uno ; da che Trigeo fi vede prima 
in Arnione, indi in aria , e finalmente in certe 
balze. La cola pih degna di notarfi in tàl Com- 
media è il giuoco di Teatro che rifulta dagli sfor¬ 
zi che fa il Coro impiegato a tirare alcune cor- 
de per ifeuovere le gran pietre, ond’ è chiufa la 
bocca della caverna, in cui è ferrata la Pace. Al¬ 
cuni tirano da un lato, altri dall’oppofto , e fi 
ritarda 1 efecuwone • il che ingegnofamente allu- 

^ ® ®Greche , le quali non convenendo 
nel medefimo progetto, fanno fuffiftere la Guerra. 
1 loli Agricoltori e Vignaiuoli tirano concorde¬ 
mente e con fincerità , e fon quelli che princi- 
palmente contribuifcono a fprigionar la Pace 
Che favia lezione di Politica e di Commercio / * 

1 Commedia intito¬ 
lata Lifijìrata y eh’ è il nome di una Ateniefe, 
la quale^ fi fa Generale delle donne, per aftrin^er 
g I uomini alla pace • ma ella abbonda di dipin¬ 
ture ofeene abbominabili ^ 

n Quella Commedia della Pace fu eziandio po- 
ito m berlina rAftronomoMetone , che vivea più col 
^ido , che colla Terra . 

Pifandro , uomo di bella datura, e che andava 
adorno e armato galantemente per darfi un’aria di E- 
toe , avendo in un combattimento gittate le armi, 
venne in quefta Commedia marchiato con ferro ro¬ 
vente da Ariftofane , e cosi ben derifo eh’ egii pafsò 
in proverbio preflfo i Greci ; pià codardo >di Pi/androm 
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Non meno licenziofa e sfacciata è 1’ altra in¬ 

titolata le Oratvici^ o T Aflemblea donnefca il 
CU! itile è più follevato che in ogni altra, e fi av¬ 
vicina al tragico . Le Commedie fono la ftoria 
de’ coftumi e delle maniere . L’inciviltà c la li¬ 
bertà groflbkna di que’Repubblicani fi manifefta 
nella dipintura di Blepiro , marito di PraiTagora . 
Egli vedendo mancar,di cafa la moglie e ’l pro¬ 
prio pallio, coftretto da un bifogno naturale pren¬ 
de la veda della moglie , e fa in piazza ciò che 
la natura gli comanda. 

La Satira de’ Poeti contemporanei, e fpezi^» 
mente de i Tragici , era molto ■ in voga nelk 
Commedia Antica; ed oltre a molti tratti, che fi 
trovano da per tutto , e alle continue Parodie, ol- 
tre alla Commedia di Cratino, intitolata Eoloftco- 

, in cui venivano fatireggiati Omero e i Poe¬ 
ti Tragici , Ariftofane in due Commedie intere 
prende a motteggiar , criticare , e render ridico¬ 
lo Euripide. La prima è quella intitolata leTef. 
tnoforh , o le Fefte di Cerere e Prolerpina , rap- 
prefentata mentre Euripide vivea . Sono poetiche 
c più che comiche l’efpreffioni del Servo del Poe¬ 
ta Agatone in tal Comnìedia , ma fi prefume 
prefo ( come ordinariamente avviene a i fervi de* 
Letterati ) dal furore di far da bell' ingegno a imi¬ 
tazione del Padrone. „ Offervate, o Popoli, un 

religiofo j or che il Coro delle Mufe 
difcelo nel Gabinetto del mio Padrone, gli fta 

„ infpirando nuovi Poemi. Ritenete, o venti , i 
„ voftri fiati. Sofpendete,o flutti, il mormorio ! „ 

E.cine s intitola l’altra Commedia contro 
Euripide, che già era morto. EflTa ha per ogget¬ 
to la comparazione del merito di Efchilo% di 

£u- 



P4 STORIA CRITICA 
Euripide ; e benché in fine diafi la precedenza 
al pili antico, ambedue vi fono motteggiati acret 
mente. Il Coro è fatto dalle Rane , una di cui 
Scena molto corta ha dato il titolo alla Gomme- 
dia. Vi s’introduce Bacco veftito da Ercole e 
molto poltrone, per deridere un Poeta , il quale 
era riufeito male a veftire e caratterizzar quel Nu¬ 
me . Egli più d’ una volta cangia d’abiti col pro¬ 
prio schiavo , ed è defiinato giudice della difpu- 
ta de’ due Tragici . Nell’ Atto III. alla di lui 
prefenza fi tratta di qual de i due debba federe 
allato di Plutone, e fi continua 1’ efame nell’At¬ 
to IV. ; e nel V. Bacco giudica a favor di Efchilo. 

Nel Fiuto fi ravvila un nuovo genere comi¬ 
co; poiché più non fi favella degli affari pubbli¬ 
ci: e quantunque fi nominino tuttavia i particolari, 
e fe ne faccia il ritratto, fono non per tanto motteg¬ 
giati moderatamente, e dalla fola finzione nafee tutta 
la piacevolezza. Interloquifce tra gli altri perfo- 
naggi Pioto Dio delle ricchezze , Mercurio, e 
la Povertà. La fpoglia allegorica di quefta Favo¬ 
la vela un teforo di filofofiche verità, c mette in 
azione fotto 1’ afpetto piacevole e popolare di una 
favoletta anile le fode dottrine fulle grandi Rie» 
chexge , vigorofamente e dottamente efpofte dal no- 
ftro immortai Filofofo Antonio Genovefi. 

Variano affai i giudizj così degli Antichi, 
come de’ Moderni, fopra il merito d’Ariftofane. 
Plutarco , Eliano, e la maggior parte degli An¬ 
tichi, fi vendicarono col difprezzo di quello ve¬ 
nale perfecutor di Socrate ; e ’l Padre Rapin ed 
altri Moderni fi fono appigliati al lor parere. Il 
Signor di Voltaire però , copiando la cenfura di 
Plutarco, o di Rapin, volle aggiugner del fuo, 

che 
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che Ariftofane non era nè comico , nè Poeta; 
il che fembra detto con foverchia leggerezza. 
Anche M. de Marmontel ha interloquito su di 
ciò, ridendoli di Madama Dacìer che avea enco¬ 
miato Ariftofane. Ma quella famofa Letterata, fe 
mancava di quel gufto poetico neceflario per ben 
tradurre i Poeti, almeno intendeva pienamente il 
Greco, ed ha voto autorevole allorché afferma, 
che Ariftofane è fino, puro, armoniofo , ed em¬ 
pie di dolcezza e di piacere coloro che poffono 
aver k fortuna di leggerlo originale, fortuna che 
auguriamo a quel rnoderno Scrittore di una lun¬ 
ga , ftrana e inutile Poetica * . Il celebre Gian- 
Vincenzo Gravina, cosi perito nelle faccende poe¬ 
tiche e nella Lingua Greca, verfa a piena bocca 
su quello Comico le fue lodi per la verità e na¬ 
turalezza delle invenzioni , per la proprietà 
de’ coftumi , per la felicità delle aUufioni , 

per 

Ecco ciò che ne dice il Signor Palìffot : La Poi- 
t'tque de^ M.. Marmontel, ouvrage en deux gres vola- 
mes^ plein d' hérà/tes en matiire de goàt. Elle n' efl pas 
dangeteufe panequ on ne la Ut poìnt . Frali’ altre co- 
fe rare vi fi trova paragonato con fomma finezza di 
giudizio Ariftofane a Catilina e a Narcifo , e anti¬ 
polio Lucano a Virgilio, il quale anche graziofamente 
viene acculato dal Signor Marmontel di aver compa¬ 
rato Turno a un’afino, comparazione che non rinvienti 
affatto preffo il Poeta Latino . Itifigni àncora fo¬ 
no le fentenze da cotefto nuovo Legislatore di Poe¬ 
tica pronunciate contro 1’ Italica Nazione in fatto di 
Poefia . L’ardire e la franchezza, colla quale i Fran- 
cefi ( parlo per finecdoche ) foglion difcorrer , giu¬ 
dicare , e fcrivere della Letteratura foreftiera , eh’ eflt 
poco o nulla conofeono, è un dono particolare, che 
la Natura ha conceduto loro folamente^ 
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per la bellezza de’ colpi , e per la fecondità ; 
la pienezza , il fale Attico , di cui abbonda, 
c che oggi a’ noftri orecchi non può pene¬ 
trar^ . Il dotto Brumoy non diflimula i di¬ 
fetti' non pochi d’ Ariftofane • ma ne va con pro¬ 
fitto degli ftudiofi additando nel fuo Teatro Gre- ,, 
co l’arte e le bellezze dello ftile. Quelli sì, che 
poflbno farfene giudici ; ma Giudici siffatti, prov¬ 
veduti di tante qualità che richieggonfi a. retta¬ 
mente giudicare dell’Opere ingegnofe degli An¬ 
tichi, fono rariffimi. 

Merita di effer qui rapportato un bellifli- 
mo Articolo AtW iAnno Letterario l’/6p. »«»». 31. 
fatto dal fu M. Freron in difefa d’Ariftofane mal¬ 
trattato da un certo M. de Chamfort nell’ Elogio 

di Moliere : ,, Ariftofane, le cui Commedie em- 
,, pivano con tanto applaufo il Teatro Ateniefe 
,, 43^5. anni prima dell’Era Criftiana , è il più 
,, gran Poeta Comico dell’Antichità. Pieno di 
,, coraggio e d’elevazione, ardente dichiaratone- 
», mico della fervitù e di quanti tentavano di 
„ opprimere il fuo Paefe , efponeva agli occhi 
„ di tutti nelle fue Compofizionr la fegreta am- 
„ bizione de’ Magiftrati che governavano la Re- 
„ pubblica, e de’ Generali che comandavano gli 
„ Eferciti. Era la Commedia nelle di lui mani 
„ diventata una molla del Governo , il baluardo 
„ della Libertà, 1’ organo del Patriotifmo . Egli 
„ vituperava vigorofamente tutti i vizj dell’ am- 
,, miniftrazione .* or qual carriera più vafta, qual 
„ più nobile, più fublime feopo / Ei non li pre- 
„ figgeva per oggetto principale il far ridere gli 
„ Spettatori con facezie, o piangere con avven- 
,, ture compailionevoli, ma si bene 1’ additar lo- 

„ ro 
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ro 1 doveri piU sacri, il fortificarli centra ogni 
nemico domeftico o ftraniere , e T iftruirli con 
fode lezioni piacevolmente. Gli Ateniefi pro« 
vando fommo diletto nelle di lui Commedie, 
non contenti di applaudirlo in Teatro, a pie¬ 
na mano gittavano fiori fui di lui capo, e 
menavanlo per la Città tra feftive acclamazio¬ 
ni • anzi con pubblico decreto gli diedero la 
Corona del facro Olivo , ch’era il maggior o- 
nore che far fi potelTe a un Cittadino . Il gran Re, 
cioè il Re di Perfia, domandando di quefto Poeta 
agli Ambafeiadori Spartani , e de’ fuggetti or¬ 
dinar) delle di lui Satire , ebbe a dire che i 

di lui configli erano diretti al pubblico bene , e 
che fe gli >Ateniefi gli feguivano , fi farebbero 

impadroniti della Grecia * . Il gran Platone, l’i- 
dolo de’ noftri F)lofofi che con tanti inutili 
sforzi fi dibattono per aflbmigliargli, fcriveva 
a Dionigi il Tiranno , che per ben conofeere gli 

%Atenieft e lo flato della loro Repubblica , bafla- 

va leggere le Commedie di */friflofane . L’iftelTo 
Platone proccurava di formar la propria ma¬ 
niera di fcrivere fullo ftile elegante , polito, 
dolce e armoniofo di quefto Poeta , e fe n’ e- 
ra talmente invaghito che onorò un si eccel¬ 
lente Comico con un diftico del tenor feguen- 
te : t/Tvendo le Grafie cercato da per tutto un 

luogo per farvifi un Tempio eterno , elejfero il 

cuore di ,/iriflofane , e mai pih non /’ abbando- 

G „ na. 

* Leggali il Coro dell’ Atto II. 
Ariftolàne. 

degli Acamanii di 
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narono * . Ecco quello che agli occhi de’ Dot- 

„ ti era Ariftofane . Dopo ciò, cofa penferefte di 
j, un giovane Gaiilefe , il quale più di duemila 
j, anni dopo la morte di quello gran valent’Uo- 
„ mo viene a dirci, eh’ egli altro non era, che 
„ un Satìrico sfrontato , uri Parodtfla , un fuper~ 

„ Jìì^tofo , un bejìemmiatore, un buffon da pia^a , 
y, un Rabelais fulla Scena , e che le di lui Com- 
„ medie fono un’ ammaffo di affurdità, donde quaU 

„ che volta fcappano fuori alcune bellezze inafpet- 
,, tate ? In tal guifa vien egli malmenato da M. 

de Chamfort. Probabilmente cotefto Gaulefe , 
,, e di Lingua Greca, e di Poefia , e della Po- 
„ litica che conveniva alla Repubblica Ateniefe, 
„ e di ciò che poteva in que’ tempi effer prege» 
,, vole fui Teatro, fe ne intende meglio del Po- 
„ polo Greco , il più illuminato dell’ Univerfo, 
,, meglio di Platone , meglio di Ariftotile , me» 
,, glio dell’ ifteflb Moliere , meglio di tanti e 
„ tanti grand’ Ingegni antichi e moderni, i qua- 
,, li tutti ( a riferba di qualche Chamfort ) hanno 
„ avuta la compiacenza di ammirare Ariftofane. ,, 
Fin qui M. Frerow, Critico eccellente. Quello eh* 
è più rimarchevole rtelle feempiaggini di M. de 

Chamfort contra di Ariftofane, fi c eh’ effe furono 
nel di lui Difeorfo approvate , coronate , e pre¬ 
miate dall’Accademia Francefe nel Tanto 
lo fpirito di Perrault , cieco e affettato ammira- 
tor de’ moderni Galli, e fpregiator degli antichi 
Greci e Latini eh’ eflb poco o nulla conobbe, 

paf- 
.. * San Giovanni Grifoftomo mettevafi Arido- 
fané fotto del capezzale, come Aleflandro il Gran¬ 
de faceva di Omero . 
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paflàndo di mano in mano per tanti e tanti Cri* 
ticaftri , ha invaiata e corrotta la maggior parte 
de’Francefi, fra’quali oggigiorno tanto""abbonda¬ 
no i Cafthilon, e i Chamfort * I 

Alteroflì poco dopo in Atene il Governo , 
c nell’ Oligarchia cangiò la Commedia di portai 
mento. Que’ pochi Cittadini , tra’ quali tutta fi 
concentrò la pubblica autorità, pofero il freno alla 
licenza di quel Dramma , e piU non vollero fofferire 
di effere impunitamente nominati e motteggiati fulla 
Scena. Eupoli che fiorì nell’Olimpiade LXXXVIIL, 
fu la vittima della loro potenza , effendo fiato 
per ordine di Alcibiade gettato in mare . E come- 
chè fi pretenda da aleOhi, che non moriffe in mare , 
ma in Egina , e che dopo quel tempo avefle fcrittò 
altre Favole , fempre è certo che per un Editto 

G 2 di 

* Uno'de’sintomi dello fcadimento delle Lettere in 
Francia è (lata la pertinace e boriofa difputa infortavi nel 
Secolo trapanato , e rinnovellata in fui principio del 
prefente fulla preminenza fra gli Antichi e i Moder¬ 
ni, intorno alla quale così fcriveva l’anno 1715. il 
Signor di Broffette à Giambatifta Rouffeau : Monfieut 
de la Monnoye me mande que toute la Jeuneffe eji 
declarée cantre le divtn Poite Homére ; & que fi CAca- 
demìe Franpìfe prènoh quelque parti, la pluralìté feroit 
certaìnemerìt pour M. de la Motte c-ontre Madame Dacier, 
Laonde effendofi anche col progreflb degli anni fempre 
piò accrefciuta tra i Francefi de’nOftri giorni quella lufin- 
ghiera e vanitola opinione del proprio merito , non 
è da ftupirfi, fe mettano quali in non cale 1’ antica 
letteratura ; quindi il dotto e giudiziofo Abate Ar- 
naud ha ben ragione di dire : On peut au tems oà 
nous fommes ^ regarder^du moins à beaucoup d' egards , 
h Littérature ancienne come èttanghe, 
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di Alcibiade non fi potè piU nominare in Teìi* 
tro vcrun perfonaggio vivente , e cosi cefsò 1» 
Commedia %/fntìca (i) . 

Da queft’ Editto nacque la . I Poe- ‘ 
ti doveano obedire, ma voleano confervar la Sa¬ 
tira. Cercando adunque di confeguir coll’induftria 
r effetto fteflb che produceva il nominare i Cit¬ 
tadini,-gli dipinfero fotto nomi finti con tal arti¬ 
ficio che ’l Popolo non s’ingannava nell’ indovi¬ 
narli, e con maggior diletto gli ravvifava . In 
juefla Commedia per la Legge divenuta pili 
ingegnofa e piU dilettevole , il Coro , nel quale 
pili che in altra parte folca fenza ritegni fpaziar 
l’acerbità , fu tuttavia satirico e pungente. Ma 
non tollerando il Governo di veder delufa la fua 
fperanza di correggere la mordacità de’ Poeti, vie¬ 
tò il far ufo in qualunque modo di foggetti ve¬ 
ri, e impofe filenzio al Coro incapace di cam¬ 
biar natura * . 

Platone Poeta Comico , contemporaneo 
di Ariftofane , è tenuto per il primo tra 
quelli che fi diftinfero nella Commedia di mez¬ 
zo* e compofe intorno a trenta Commedie, del¬ 
le quali a noi non fon pervenuti fe non pochi 
frammenti. 

Ninna cofa prova piò pienamente ciò che 
abbiamo di fopra ragionato ne’Fatti generali del¬ 
la Scenica Poefia, quanto quello novello rigore, 

che 

(0 Vedali il Dialogo VI. di Lilio Gregorio Giral- 
ei^De Poetarum Hiftortts. 

Chorufque 
Turpittt obticuit , fublato jure nocendi • 

Horat. art. poct. . 
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che incatenò i Poeti . Eflb raccolfe, come in uti 
centro,tutte le forze del loro ingegno , e ne in¬ 
grandì l’attività. Indi venne una Commedia iV««- 
vayknza dubbio più dilicata e meno acre delle 
due precedenti, della quale fembra che aveffegit- 
tati i fondamenti l’ifteffo Ariftofane col Fiuto, 
dove fi trova sì un Coro , ma ben lontano dal- 
r antica baldanza e mordacità. 

Fiorì quefta Commedia intorno al Secolo del 
Grande Aleffandro, quando la formidabile Poten¬ 
za Macedone , dando nuovo afpetto agli affari 
Greci, avea richiamato in Atene quell’ utile ti¬ 
more che rintuzza l’orgoglio , rende men feroci i 
coftumi, e induce a penfar giufto. Or perchè ec¬ 
citato una volta in qualunque guifa lo fpirito fi- 
Jofofico, rinafce l’ordine , e ogni cofa rientra 
nella propria claffe , il Gabinetto allora fi feparò 
dal Teatro, e più non fi agitarono queftioni po¬ 
litiche in uno Spettacolo di puro divertimento. 
Si circofcrifle adunque la Commedia Nuova a di¬ 
lettar la multitudine col ritrarre la vita comune , 
e a dirigerne le opinioni fecondo le vedute del 
Legislatore e gl’ infegnamenti della Morale. Ri¬ 
fiutò ogni dipintura particolare , perchè apprefe 
dalla Filofofia che i difetti d’ un fol privato fot^- 
to una Potenza che tutto adegua , non chiama¬ 
no la pubblica attenzione . Attefe dunque a of- 
fervar le debolezze più generali , ne raccolfe i 

lineamenti più vifibili , ne veftì un carattere poe^ 
tico , e con mirabile fagacità in un pretefo ri¬ 
tratto particolare efpofe alla dcrifione i difetti di 
un Ceto intero . Gioconda , ingegnofa Sapienza ! 
A difpetto della magia dell’ amor proprio ha fa<s 
puto aftringere i viziofi ,e i ridicoli motteggiati 

G 3 ad 
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a4 accompagnar il ri(b univerfale e vituperar fe 
ftefll nella dipintura immaginaria. 

^ In quell’ ultima dilicata Commedia de’ Gre¬ 
ci y dalla quale è ufcita la Moderna , travaglia¬ 
rono con ottimo succeffo Apollodoro , Difilo 
Menandro, Aleinde,Filemone, Posidio, de’qua¬ 
li ci rimangono appena pochi Frammenti . Spic¬ 
cò fopra tutti il famofo Menandro, difcepolo di 
Tcofrafto, che fiorì nell’ Olimpiade CXV. ScrilTe 
cento e otto Commedie , ma folo otto volte fu 
coronato nel Certame , Filemone , Poeta molto 
a lui inferiore, gli era Tempre preferito. Infinita 
effer dovea la diftanza dell’ uno all’ altro, e ben ma¬ 
nifella , giacché Menandro avendolo un giorno in¬ 
contrato , con tranquilla fuperiorità gli dilTe : 
P/ grazia , Filemone , dimmi fen^a alterarti , 
n$n arrojjifci al fentirti proclamare mio vincU 
toro (i) ? Ma quello che di lui rapporta il 
Giraldi (2) coll’autorità di Plutarco e di Aera¬ 
ne merita di effer ripetuto per inllruzione della 
Gioventù tratta dal proprio fuoco prima a fcri- 
vere che a penfare. Menandro mai non fi appli¬ 
cava a verfeggiar la Favola avanti di averne for¬ 
mato tutto il piano e ordinate le parti fino alla 
Conchiufione j e tal calo facea di quella neceffa- 
rìa pratica che , fe non ne aveffe fcritto un 
fòl verfo , quando ne avea ordita la traccia , di¬ 
ceva di averla terminata (3). Ne’ Frammenti che 

di 

(1) A. Gelilo lib. XVir. cap. 4. 
(2) De Poetarum Hijìoriìs Dialog. VII. 
(5) Che pensare di que’ Commediografi, i quali vi di¬ 

cono m qualche Prefazione , che fi fono veduti confulì 
dopo di avere fcritti due de’ tre Atti d’ una Comme¬ 

dia, 
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di lui abbiamo , fi ammira una locuzione nobile 
sì, ma veramente comica , c vi fi fente un fiale 
crkiofio che ftuzzica il gufto , ma non amareg- 
oia il palato * . Chiunque voglia coltivar la 
Commedia Nobile , ftudii quelle reliquie prezio- 
fe e ne apprenderà 1’ arte di perfuader da Ora¬ 
tore , infiruir da Filofiofo , e dilettar da Poeta 

Comico. . 
Oltre alla Tragedia e alla Commedia , e a 

qualche Favola Paftorale , quale fiefnbra il 
clope di Euripide , ebbe il Teatro Greco llarodte , 

JVf/W, e Pantomimi. , , - 
Ilarodia, o Ilarotragedia , fiecondo 1 idea che 

.ce ne dà Ateneo , era una Favola feftevole e di 
lieto fine , nella quale interloquivano Perfionaggi 
grandi ed eroici,ma vi fi dipingevano i fatti che 
loro accadevano come uomini , non come Eroi. 

I Mimi Greci furono picciole Favole buffo- 
G 4 ne- 

dia, per non faper di che trattar nel terzo ? Q.ueflo 
terzo era da penfarfi interamente avanti di animar 
colla locuzione la prima Scena della Commedia . La 
Natura non produce una per volta le parti di una 
pianta, ma tutte in piccolo le racchiude nel germe, 
che poi prende a fviluppare e nutrire . Bifogna ten¬ 
tarla. Penfate prima, diceva Orazio , e le parole Jt 
prefenteranno da fe fieffe . Menandro che fu la deli¬ 
zia de Fil#fofi, fi oggetto di tanti elogi, il modello 
di Terenzio, l’intendeva in quella guifa, 

* Monandre ( afferma il dotto Abate IVmckelmann ) 
le premier à qui la Grace comique s' ejl montree dans 
tonte fa beauté, parut fur la Scene , menant a 
te les charmes à'un langage poh , une mefure cadan., 
eie. une^douce harmonie , des mceurs epurees, l agréa- 
ble milè à futile, & la fine cttuque ajjat/onnée de 

sei Attigue. 
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Befche ,Ie quali poterono derivare da quelle Far- 
fe fatiriche che fi andavano rapprefentando per gli 
Villaggi prima che la Commedia acquiftafle la 
forma regolare . Senarco, e Sofrone Siciliano con¬ 
temporaneo d’Euripide, furono Scrittori di Favo¬ 
le Mimiche. 

I Pantomimi erano imitazioni mute fatte co’ 
gefti e accompagnate dalla Mufica. Dal contraffar 

con gli atteggiamenti tutte le cofe, fembra che pren- 
deffero il nome quell’ Ifirioni-Ballerini. Da princi¬ 
pio la Rapprefentazione e la Danza furono indi- 
vile dalla Mufica e dalla Poefia . Quelle varie 
imitazioni con gelli, pafli, fuoni, e parole, for¬ 
marono quel tutto che fi chiamò Fefia Teatrale^ 

la quale tutta confilleva nel Coro, e quei che ’l 
componevano , e cantavano e ballavano indillin- 
tamente . Ma la Poefia Rapprefentativa meglio 
fviluppata negli Epifodi,fi appropriò certi Attori 
più efperti nel declamare, cioè nel recitar i verlì 
con un’ azione naturale e con un canto parlante , 
il quale, febbene accompagnato dagli llromenti, non 
lafciava di appreflarfi più al favellare che al Can¬ 
to Corale; e allora quella clafle di Attori ad al¬ 
tro non attel’e che ad animar con Mufica mode¬ 
rata e con vivace energica rapprefentazione la Poe¬ 
fia . Rimafe al Coro il penfiero d’intrecciar carole 
cantando; e in quello la Poefia, per accomodar- 
fi al Canto, era più lirica , e la Rapprefentazio¬ 
ne , per fervire^ al Ballo, era men naturale. Ma 
i movimenti ginnafticf del faltatore , il quale era 
nell’illeffo tempo cantore (i),bentollo ne ingrof- 
favano il fiato, e ne rendevano inutile la voce ; 

per 
(i) Luciano de Saltationt. 



DE’TEATRI. jqj 
per la qual cola bifognò dividere gl’individui del 
Coro in Iftrioni-Mufici che coltivaffero il folo Can¬ 
to, e in Iftrioni-Eallerini dedicati unicamente alla 
Danza . La Rapprefentazione continuò a mefco- 
larfi in entrambi gli eferciz; ; perocché tutto ha 
bifogno d’efpreffione ; ma nel Canto eh’ è anima- 

dalle parole, ebbe minor parte che nel Ballo, 
il quale privo del foccorfo della Poella , tutto 
'Cercò nella Rapprefentazione . E quanto pili le 
Arti imitatrici fi perfezionavano , pili il Ballo 
imitava con buon fenfo, piò fi foggettava a una 
rapprefentazione vivace e vera , piò fe ne defide- 
raya lo fpettacolo; e quindi iifcì l’Arte Pantomi¬ 
mica portata dagli Antichi all’eccellenza. Avan¬ 
ti queft Epoca , cioè avanti che la Rapprefenta¬ 
zione infegnafle al Ballo a imitar Favole feguite 
e compiute Tragiche e Comiche , eflo non era 
altro che una faltazione quali fenza oggetto, co¬ 
me il piroettar de i Dervifi Turchi . Preflb gli 
antichi Coribanti e Cureti era un rito firepitolb 
c bellico piò , che un Ballo delicato . I Traci 
fpiccarono nella faltazione Bellica , e fe ne fer« 
vivano ne gran Conviti. Si vuole che Androne di 
Catania fia fiato il primo che fonando la Tibia, 
vi accompagnò i palli e ’l movimento del corpo 
in cadenza j e perciò preflb gli Antichi 
lignificò [altare (i) . Del refio la faltazione è un 
efercizio generale trovato preflb tutti i Popoli an¬ 
cor barbari e felvaggi- e Frigj, Cretefi, Indiani, 
Etiopi, Egizj, Traci, Arabi, Americani , tutti 
hanno avuto il loro Androne. 

Quali molle e ingegni non mette in opera 

il 

(i) Teofrafio preflb Ateneo Deipn. lib. I. 



Xo6 STORIA CRITICA 
il bifogno che ha TUomo di ripofare e divertirfi! 
In mezzo a tanti magnifici Spettacoli Scenici ne 
troviamo uno affai puerile. Ebbe la Grecia i fuoì- 
J^eurofpajìi, o Ciarlatani, i quali con fila .e cordi¬ 
celle laccano geftire , rapprefentare, e faltare, co¬ 
me fe foffero perfone umane , certe figurine di 
Icono, fimili agli odierni Fantocci chia^wati vol¬ 
garmente Pupi. Potino con effe rapprcfentò ( ben¬ 
ché con indignazione de’ buoni , cioè de’ pochi )' 
alcune Burlette in Atene e in quella medefima 
Orcheftra, in cui Euripide declamava le fue Tra¬ 
gedie immortali. Or che perciò? Volgo, idioti, 
fanciulli di dieci, di trenta, e di feffant’anni, tro- 
vanfi in qualfivoglia Popolo. N’ ebbe Atene, n’eb» 
be Roma , ne han le Patrie de’ Newton, de’Des- 
Cartes , de’Galilei. Criticaftri mefchini, per ifpac- 
darvi da uomini d’ importanza , di fpirito , di 
gufto , di buon fenfo, rinfaccerete , gonfiando la 
bocca , i Potini ad Atene, gli Orfi c i Funambo- 
li a Roma , i Duelli de’ galli e ’l Teatro delle 
ttfte da parrucche di M. Fout a Londra , gli 
Spettacoli delle Fiere e de i Baluardi a Parigi, e 
L’Arlecchino all’Italia? Voi farete una dimoftra- 
zione rigorofa dell’ efiftenza del volgo e de’ fan¬ 
ciulli canuti della voftra Nazione. ^ 

Dopoché tanti Spettacoli Scenici furono dal¬ 
la Campagna introdotti in Atene e in altre chia¬ 
re Città della Grecia , fi videro magnificamente 
rapprefentati in varj fuperbiflìmi Teatri. Oltre al 
primo già mentovato, eretto in Atene colla dire¬ 
zione di Efchilo dall’ Architetto Agatarco , del 
quale favella Vitruvio , vi fu ancora il famofo 
Teatro di Bacco , tutto di marmo, fatto dal ce¬ 
lebre Architetto Filone, de! quale in fino ad og¬ 

gi 



DE’TEATRI. ,07 
gl fi veggono gli avanzi (i) . Argo , Corinto ; 
Tebe, Deio, Megalopoli, aveano i loro Teatri 
qual per vaftità , qual per magnificenza, qual per 
delicatezza di raagiftero rimarchevole, come quel¬ 
lo degli Epidauri architettato dal famofo Policle- 
to (2) . Sparta medefit|ia , 1’ auftera Sparta , avea 
un aliai magnifico Teatro, dèlia cui eccellenza e 
bellezza favellano lo Storico Paurania,e Plutarco 
nella vita di Agefilao . Nulla parmi che fi pof- 
fa aggiugnere a ciò che giudiziofamente adduce il 
Signor De la Guìllettere nella IL Parte della fua 
Lacedemone %Ahc'tenne & Nouvelle per confutar 1* 
errore del Cragio , il quale halli creduto , che gli 
Spartani non avelTero avuto Spettacoli-Scenici , indu¬ 
cendo alcuni altri Scrittori nel medefimo errore. Quel 
Teatro, i cui vecchi fondamenti fi additano prellb la 
tomba di Paufania vincitor de’ Perfiani nella bat¬ 
taglia di Platea, era veramente fatto per gli efer- 
cizj ginnici • rna vi fi facevano ancora pubbliche 
rapprefentazioni, E Ateneo rapporta, che gli Spar¬ 
tani aveano alcune Commedie ridicole, ma fem- 
jplici , quali a tale Nazione convenivano , e vi 
S introducevano o ladroni che rubavano delle frut¬ 
ta, o Medici ftranieri. I loro Commedianti chia¬ 

ma- 

j. y nel fuo Viaggio d’Italia; 
01 Dalmazia , di Grecia, e del Levante tom. IL pag. 
93. feqq. ^ 

(2) Chi defideraffe diftinte notizie degli Antichi Tea- 
tn, vegga Vitruvio , il Galiucci de Tragad.', & Co- 

,1 Bulengero de Theatro y\\ Quadrio tom, IV., 
U Cavaher Fontana nel fuo Anfiteatro Flavio , e la 
Dillertazione di Boindin fu i Teatri degli Antichi! nel 
tomo 1. de le Memorie dell' Accademia delle Ifcri- 
2ioni e Belle Lettere di Parigi. 
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mavanfi Dtctlìjìa; e fecondo Snida, il Gramma. 
tico Sofibio Spartano avca comporto un Trattato 
fui genere di Commedie ufato dalla fua Nazione. 

CAPO VII. 

Teatro Latino. 

COlminfi pur fenza rifparmio de’ piìi finceri 
encom) le immortali fatiche de’Muratori, de* 

Maffei, de’ Cori, de’ Guarnacci , e di altri no- 
rtri'valent’ uomini che hanno recentemente fpar. 
fa tanta e sì viva luce nelle tenebrofe Antichità 
Etrufche . Meritava le cure de’ nortri più dotti 
Scrittori una Nazione che tante ne ha precedute 
e dominate in Italia prima de’ Romani e de’Gal- 
li • che fembra aver fiorito prima dell’ irteffa Gre» 
eia ; e che colla fua Lingua , Riti , Arti, e Co- 
ftumi ha avuta tanta parte nell’ origine e nella 
coltura dell’ antica Roma. Per dominio l’Etruria 
(i ertendeva di molto oltre là Tofeana prefente * 
perocché i Tirreni, fecondo Polibio (i) , abita¬ 
vano tutte le terre porte tra l’Appennino e’I mare 
Adriatico, e polfedevano ì Campi Flegrei ch’era- 
no tra Capua, e Nola, e l’irteffa Capua, anti¬ 
camente chiamata Vohurnoyfa Città Etrufea (a). 
Per coltura inventò e fece fiorir negli erteli fuoi 
dominj tante Arti di comodo e di luffo . Gl* 
Inni Sacri confervatici in varie Tavole Etrufche^ 

i Dia¬ 

ci) Lib. IL, num. 4. in fìn^ 
(a) Liv. Lib. IV. cap. 37» 
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5 Dialoghi Satirici Fefcennini, i colori de’Vali,’ 
gli Statua di Giove Capitolino fat¬ 
ta in Roma lotto Tarquinio Prifco , il Fanciul¬ 
lo di bronzo prefcntato (k Monfiguor Carrara al 
Pontefice Clemente XlV. , e tanti altri monu¬ 
menti di frcfco difotterrati , manifeftano la peri¬ 
zia degli Etrufchi nella Poefia, Pittura , Archi¬ 
tettura , e Scultura. Quanto a felle e ricreazioni 
pubbliche , elli tifarono le Corfe de Cavalli , 
Giuochi Gladiatori, e gli Spettacoli Teatrali. Glt 
Antichi fanno menzione delle Tragedie e della 
Ludicra degli Etrufchi, e ci dicono che le Don¬ 
ne ancora rapprefentavano ne’ loro Teatri (i) . 
Etrufco è r iftelTo vocabolo Ifler, da’Romani det¬ 
to Hijlrioy che difegnava l’Attore Scenico/e che 
li è perpetuato in Europa . Volunnio , fecondo 
Varrone, fcrifle alcune Tragedie in Lingua Etru- 
fca . Che poi fieno fiate compofie avanti che 1 
Etruria fofle foggettata a’ Romani , ficcome pre¬ 
tenderebbe dare a credere il Dempftero nel libro 
III. cap. 35. dell’Etrwr/rf Regale^ è cofa incerta 
che non apparifee dal paflb di Varrone j e 1’ av¬ 
veduto e fagace Abbate Tirabofehi oppone fa- 
viamente, che ancor fotto il dominio Romano po¬ 
tevano gli Etrufchi poetare nella loro Lingua ma¬ 

terna . 
Roma in certo modo potrebbe chiamarfi una. 

produzione Etrufea . Il circuito delle fue mura, 
deferitto all’ ufanza religiofa dell’ Etruria da un 
folco fatto coir aratro tirato da un toro e una 
vacca (2) ; il Pomerio a imitazione degli Etru¬ 

fchi 

(i) Vedali il Mufeo Etrufco del Signor Cori Tomo 
IL p. 349, ^ , 

(a) Varrone Lib. IV. VmgM Latina» 
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fchi aggiunto da Romolo alla fua Città (i); tan¬ 
ti Riti, Divinità, Regolamenti politici e Spetta¬ 
coli da efla adottati, dimoftrano che fin dalla lua 
origine Roma prefe 1’ Etruria per efemplare. Ma 
tutto ne imitò di mano in mano , a mifura che 
andava prendendo forma e gli Spettacoli defti- 
tìati al rifto^ della Società dopo la fatica , furo¬ 
no un bifogqo conofciuto dalla nuova Città piti 
tardi di quello di alìicurare la propria fuflìftenza 
contro gli attentati domeftici e ftranieri colla Re¬ 
ligione , colla Polizia, e colle armi. Perciò quan¬ 
do l’Etruria sfoggiava con tante Arti, e Spetta¬ 
coli voluttuofi, e quando la Grecia produceva in 
copia Filofofi, Poeti, e Oratori egregìi,e rifplen- 
deva pe’ fuoi Teatri , Roma inalzava il Cam¬ 
pidoglio , edificava Tempj, Strade , Acquidotti , 
prendeva dall’aratro iDittatori, agguerriva la gio- 
vcntìi , batteva i Fidenati e i Ve;, fcacciavar-i 
Galli, trionfava de’ Sanniti, preparava i materia¬ 
li per fabbricar le catene all’ Etruria , alla Gre¬ 
cia, e quali alla metà del noftro Emisfero *; 

L’ unico Spettacolo Circenfe frequentato per 
lungo tempo in Roma erano le Fede Confuali.j 
inftituite da Romolo dopo il ratto delle Sabine 
Ma nel Confolato di C. Sulpizio Petico e C. Li¬ 
cinio Stolone Roma afflitta dalla Pelle , fofpefa 
ogni bellica operazione , per liberarfi da sì fiero 

ne- 
(i) Liv. Lib. I. Veggafi del Pomerio il Commen¬ 

tario di Onofrio Panvinio . 
* Les commencemens de /’ Empire Romain (dice il 

Signor di Volt atre ) font di' autant plus intéreffans qù 
ih font plus faìbles ; car cn aime à voir la petite fource £ 
li» torrent qui a inondi piès de la moitii de f hémi- 
/phìre, 
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nemico domeftico, centra di cui ogni umano ar« 
gomento riufeiva inefficace, pretefe placar lo fde- 
gno celefte con un nuovo culto religiofo, e com- 
pofe alcuni Inni . Quefto facro omaggio poetico 
pafsò appreflb in coftumanza, e la Gioventù che 
io cantava, incominciò a poco a poco ad animar» 
lo fcherzando con atteggiamenti- molto rozzi e 
feompofti, e lo convertì in ricreazione . Ecco la 
materia informe che nafee in ogni terreno fenza 
che fi prenda da altri Popoli , nella quale per 
lungo tempo rimangono le antiche vejligia rurip: 

efla raflbmiglia a i primi Inni Ditirambici e a’Co- 
ri rullici de’GrecijC a i diverbj Fefeennini de’Vil» 
lani Etrufehi. Ma i Greci e gli Etrufehi feppero 
da efla fenza foccorfo llraniero farli llrada alla 
Drammatica , e i Romani per riufeirvi ebbero bi- 
fbgno deir Etruria, della Campania , e della Grecia. 

Il rapporto manifello della riferita Poefia Ro¬ 
mana genicolata coll’ Arte Ludicra Etrufea fece 
penfare d’ invitar a Roma uno degli Attori di 
quella Nazione , il quale colla fua nuova , gra- 
ziofa, e piacevole agilità riufeì molto grato a’Ro- 
mani . Ma la Ludicra così introdotta in Roma 
infenfibilmente fi perdè e confufe nelle Satire Fe- 
feennine, le quali continuarono a coltivarli dopa 
efler della loro troppa acrimonia e maldicenza 
perfonale corrette e menate dalla Legge ai folo og¬ 
getto d’inllruire e dilettare. 

Contava Roma circa cinquecento e tredici 
ànii dalla fua fondazione, e preflb a cento ven¬ 
tiquattro anni dalla venuta degl’ Illrioni Etrufehi, 
quando nel Confolato di C. Claudio Centone , 
figliuol di Appio Cieco, e di M. Sempronio Tu- 
«itano ( cinquantadue ^nni in circa dopo la .mor¬ 

te 
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te di Mcnandro ) cominciò a fiorire Livio An¬ 
dronico , nativo della Magna Grecia . Fu egli il 
primo che offervando i Greci, 11 avvisò di fofti- 
tuire alla Poefia Satirica la Rapprefentativa, e 
fecondo Donato , compofe Tragedie , e Comme¬ 
die. La nobiltà dello Spettacolo il refe accetto; 
e certo ei merita gran lode come inventore fra* 
Latini di quel genere di Poefia ; ma i pochi 
frammenti che dì lui ci rimangono , giuftificano 
il poco favorevole giudizio portatone da Cicero¬ 
ne, il quale attefta-, che le Favole Liviane non 
jneritavano di effer lette la feconda volta (i) . 
Egli medefimo n’era 1’ Attore ; e divenuto roco 
a forza di ripetere troppo fpeffo alcune cofe per 
compiacere al Popolo , impetrò di rapprefentar le 
file Favole tacitamente col gefto e atteggiamento, 
mentre che un fervo al fuon della Tibia le cantava (i). 
yiffe almeno fino all’ anno di Roma $46. 

GneoNevio, Poeta Campano , o fia nativo 
/a Campania^ il quale militò nella prima guerra Puni¬ 
ca, e mori all’anno di Roma 549. nelConfolato di 
P. Sempronio Tuditano e di M. Cornelio Cete- 
go, e fecondo Varrone, anche piU tardi, montò 
fui Teatro fei anni appreflb di Livio Andronico^ 
e a tal legno fiori nella Poefia Comica, che gli 
Antichi Romani lo pofponevano folo a Cecilio 
Stazio e ad Accio Plauto , e di molto lo prefe¬ 
rivano a Terenzio. Compofe eziandio alcune Tra¬ 
gedie (3). Cicerone efaltava la di lui eleganza ; 

c Ne- 

(t) V. Cic. de cl. Orat. n. 18. 
(2) V. Tito Livio Dee. I. lib. VII. 
(3) V. Giannalberto Fabricio Bibl. Lat. lib. Iv» 

cap. I. 
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e Nevio fteflb non ignorava il proprio meritò peJ 
quel che apparilce dal nobile ed elegante, quanto 
vanagloriofo Epitafio comporto da lui medelimo 
che Aulo Gellio ci ha confervato ^ Qaefto Poeta 
col tradurre e imitare i Greci, ne traile lo fpirito 
fatirico della Commedia Antica. Ma la Coftitu.’ 
zione della Repubblica Romana era diverfa dalla 
Democrazia Ateniefe . Quantunque per la Legge 
dei Dittator Publilio Filone la Repubblica forte 
fiata dichiarata libera Popolare^ il Popolo Roma¬ 
no efercitava la fomma Potertà Legislatrice quan¬ 
do ne’Comizi Tributi, quando ne’Genturiati, e 
quando per bocca dell’ intero Senato . Or in un 
Governo di tal natura i Capi della Repubblica 
erano ognor potenti e degni di rifpettb, e un pri¬ 
vato Cenfore non impunemente fi farebbe arroga¬ 
to il diritto di riprenderli . Come dunque avreb¬ 
bero ofato i Comici di oltraggiarli in Teatro ? 

E pure Nevio pieno della Greca lettura adoperò 
con molta libertà e maldicenza l’armi della fati- 
ra perfonale verfo di erti , e fu perciò fatto in¬ 
carcerare da’Triumviri, e folo pel favore de’Tri- 
buni della Plebe a ftento ricuperò la libertà, do¬ 
po di aver dato pruove di eflerfi corretto della 
mordacità intempertiva col comporre nella prigio¬ 
ne in iftile più fenfato due Commedie intitolate 
fyfrioloy G il Leonte , colle quali ritrattò le in¬ 
giurie e i motteggi da lui per 1’addietro fcocca- 
ti contra i principali della Città (i). Nevio non 
folo fu contemporaneo di Livio Andronico , ma 
di Q. Ennio, c per qualche anno ancora, di Ac¬ 
cio Plauto. 

H Quin- 
(i) V. Aulo Gellio lib. IH. cap. IH. 
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Quinto Ennio, l’Amico di Scipione Africa* 

no il Maggiore, e di Scipione Nafìca, e di al¬ 
tri ragguardevoli Cavalieri Romani, nacque l’an¬ 
no di Roma 514. ìnRudia nel Capo d’ Otranto 
e morì in erà d’ anni fettanta , eflendo Confoli 
Cepione e Filippo . Fu , fecondo Svetonio ed Eu- 
febio , uno de’ primi Poeti Latini. Egli folea di¬ 
re , che avea tre cuori, perchè pofledea perfetta¬ 
mente tre Lingue, la Greca, l’Ofca , e la La¬ 
tina . Potè dunque , come fece , arricchir quell* 
ultima col foccorfo delle altre * e in fatti i La¬ 
tini ebbero in lui folo l’Epico, il Tragico, e’l 
Comico di que’tempi. Si vuole eh’Ennio e Li¬ 
vio Andronico giovalTero affai ad iftruire i Ro¬ 
mani negli ameni lludj, leggendo loro e interpe- 
trando i migliori Autori Greci (i). Egli fu an¬ 
cora il primo che nelle Azioni teatrali osò di to¬ 
glierli dagli argomenti Greci, e di prender dalla 
Storia Romana foggetti tragici, come fece in una 
Tragedia intitolata Scipione (i) . Contemporaneo 
degli antinominati e di Plauto, fopravviffe a tut¬ 
ti ^ ed indi,morto nell’anno di Roma 584,, fu 
onorato era una llatua di marmo polla nel Sar¬ 
cofago gentilizio degli Scipioni. 

M. Accio Plauto, nativo di Sariina nell’Um¬ 
bria , fu antepollo da’Romani che viffero prima 

dell’ 

■ * Ove lleffe fìtuata rantichilfima e da molti Seco¬ 
li dìlìrutta Rudia , lì è in quella Età difpurato affai 
( V. Calogerà Raccolta d’Opufcoli tom. IV. V. XI.) 
Il Tafuri con maggior probabilità ^tende, eh’ ella 
foffe nelle vicinanze della Città di Taranto , e che 
dalle ruine di effa forgeffe la Terra delle Grottaglie. 

(1) Svetonio de ììluji, Gramm. tap. I. 
(2) V. il Quadrio nella Storia e Ragione d’ ogni 

Poefìa tom. IV. pag. 49. 



pr TEATRI. 115 

Jeir aureo Secolo di Augufto , a tutti i Comici 
Latini» eccettuato Cecilio; e per quanto appari- 
fcc da varj fquarci vigorofi delle fue Commedie 
egU era dotato di un’ingegno molto fimile a quel¬ 
lo di Ariftofane; ma avendo riguardo alla natu¬ 
ra del Governo, fotte di cui vivea, e forfè anco 
al gaftigo di Nevio , fi contenne ne i limiti d’ 
una prudente moderazione . Lafciata dunque da 
parte la fa tira perfonale , prefe per modelli le pia¬ 
cevoli Commedie del Siciliano Epicarrao , e ri¬ 
pieno del di lui fuoco e fale , attefe unicamente 
a far ridere con grazia , difegno che manifeftò 
in varj luoghi , ,e fpecialmente nel Prologo del 
Pfeudolo ; 

Ubi lepos ^ joct^ rifm y vimm ^ ebrUtas ^ decent 

Gratta, decor » btlarltas , at^ue deleSlatio . 
Qui quarti alta hit, malum videtur quarere • 

Talvolta Plauto, come Ariftofane , indirizza 
la parola agli Spettatori , e in qualche Comme¬ 
dia non ferba con efattezza 1’ unità ; ma d’ or¬ 
dinario le fue Favole fon regolari , vagamente 
femplici, ingegnofe , vivaci, e fcritte interamen¬ 
te fui fiftema della Commedia Nuova . Egli tra- 
dufle e imitò molte volte gli ultimi Comici Gre¬ 
ci, e fece V t/fjfìnaria àzW Onagro di Demofilo, la 
Cafina dalla Clertmenoe di Difilo foprannominato 
xupimTccTOi, la Corda da ua’ altra del medefimo, 
il Mercante dall’ Emporo di Filemone , il Trinum. 

nto àaì Tefauro deil’ ifteffo , il Penula dal Carcbe- 

domo di un altro. Vivace, piacevole, faceto ver- 
fa a piena mano ad ogni paflb fali e lepidezze 
capaci di fecondar l’immaginazione di chi voglia 
coltivare un genere di Commedia inferiore alla 

H a No- 
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Nobile. Si è detto però, nè fenza ragione , che 
molti de’ fuoi fcherzi , come troppo iftrionici e 
qualche volta indecenti , benché piaceffero affai 
ne’ tempi della Repubblica , furono riprovati nell* 
età del buon gufto quando vivea Orazio e Me¬ 
cenate . Contuttociò egli Teppe , Tempre che gli 
piacque , fcherzare e dipinger con grazia Tenza 
cadere nelle troppo Tecniche buffonerie . E* vaga 
la dipintura de’Novellieri ridicoli, che trovafi nel 
Trinummo : 

Nìbil efl profeBò flulttui ... 
Quàm urbani ajfidui Cìves, quos Scurras vocant. 
Qui omnia fe Jìmulant [ciré , nec quicquam feiuntm 
Quod quifquam in animo habet , aut habitu» 

rus efl, feiunt : 
Quod in aurem Rex Regintc dixit, id feiuntm 
Qug neque futura^neque faSìa funt^tamen ii feiunt, 
Falfon , an vero laudent , culpent quem velini^ 
Non floodfaciunt^dum illud quod lubeatjciant Ù‘e, 

Si dimoftra poetico ed elegante, fenza ufeir 
dal genere comico, quando de’Ricchi dice nel Penulo: 

Verhm ita funi iflì noflri divites : 
Si quid benefacia^, levior plumà efl gratta-: 
Si quid peccatum 'fl., plumbeas iras gerunt. 

Sovente li dimoftra Filofofo fenza la gonfiezza e 
l’affettazione a lui imputata da Madama Daciev y 
come, p. e., nel Prologo dell’ sAufitrione : 

.... Injufla ab juflis impetrare non decet 
Jufla autem ab injuflis potere, infipientia fl * 
Quippe illi iniqui jus ignorant, neque tenent, 

£ poco dopo: 
Vitm 
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Virtute ambire oportet, non favitoribus. 

E fteU’Atfo II: 
Ita Diis placitum , voluptati ut maror eomes 

confequatur. 
£ nc’ Cattivi : 

Dii nos ^uafi 'pilas. habent. 
A’ tempi di Aulo Gellio correvano col nome di 
Plauto circa centotrenta Commedie ; ma egli ftef- 
fo avverte (i) che molte falfàmente gli venivano 
attribuite ; e aggiugne che un certo Lelio , cui 
egli chiama emditìffìmo uomo , diceva , venticin¬ 
que fole efler di Plauto , le altre, effer di altri 
antichi Poeti, ma ritoccate e ripulite da Plauto, 
il quale perciò di effe ancora erafi creduto Auto¬ 
re. Di tutte quelle Commedie venti fole ci fono 
rimafte. Il Teatro Latino perdè quello gran Co¬ 
mico nel Confolato di L. Porcio Licinio e. di 
P. Claudio l’anno di Roma 50^.,c quindici an¬ 
ni prima della morte di Ennio , ficcome pruova 
il dottiflimo Tirabofchi (a). 

Nè prelli furono , nè grandi i progreffì del 
Teatro Latino . Roma guerriera favoriva poco le. 
Arti che potevano ammollire il valore,e la Dram¬ 
matica fu negletta. Se effa ne tollerò lo Spetta¬ 
colo fenza amarlo gran fatto., non permife che vi 
fi metteffero fedili , affinchè il Popolo allretto a 
goderlo in piedi, anche nel divertimento mollraf- 
fe .virilità e robullezza (3) • Crefeiuta poi la fua 

H 3 po. 

CO Lib. IH. cap. Ili, 
(2 ) Vedali la Storia dèlia Letteratura Italiana tom, 

I. Part. III. lib. II. cap. I. 
(3) Valer. Malfim. lib. II. cap. 4. 
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Potenza, le ricchezze apportatrici dell* ozio e del 
ripofo rendevano più neceìTarie le Arti di pace « 
Allora gli Spettacoli Scenici furono riguardati più 
favorevolmente , e fi cercò 1’ agio degli Spettato¬ 
ri difendendoli dal fole ^olle tende, fi affcgnò in 
Teatro pel Senato un luogo diftinto dalla Ple¬ 
be , fi rimunerarono e proteffero i Poeti. 

Quando 1’ onor le alimenta , le Arti pren¬ 
dono il volo c fi elevano fino all’altezza che può 
comportare un Clima . Ciò avvenne al Teatro 
Latino circa la feconda Guerra Punica, allorché 
la Lingua fi trovava nel colmo dello fplendore . 
Piena, come ella è, di graviti e maefià, fervi feli¬ 
cemente que’ che imprefero con coraggio a colti¬ 
var la Poefia Tragica. Fiorirono in eifa fpezial- 
mente Marco Pacuvio, Lucio Accio , o fia Az- 
zio, Cajo Tizio, e fecondo alcuni, ancora il Sef- 
fano Satirico Cajo Lucilio , Zio materno del Gran 
Pompeo. Pacuvio, nato in Brindifi da una forella 
di Quinto Ennio, c ftimato da’contemporanei, con- 
fervò la riputazione di Dotto anche nel Secolo d*- 
Augufto ; e Varrone lo preferì a tutti i Dram¬ 
matici per Pubertà della Lingua. Quello Tragi¬ 
co, il quale fu ancor Pittore , e una cui dipin^ 
tura fu molto celebre nel Tempio di Ercole ijel 
Foro Boario (i) , fi fece parimente un’ Epitafio' 
che non cede a quel di Nevio in purezza ed eie-- 
ganza ^ e lo fupera in modeftia (z). Effendo gii 

vec- ^ 

(0 Plinio nella Storia Naturale lib. XXXV. . 
(2) A. Gellio lib. I. cap. 24. 

Adolefcens , tametfi properas, hoc te faxum rogata 
XJt fe ad/picìas : deìndt quod firiptum efl ^ Ugas, 

Hi» 
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vecchio Pacuvio *, fcrifle varie Tragedie Lucio Ac¬ 
cio che pafsò per un Tragico affai fublime ** , 
Cajo Tizio, fecondo Cicerone, Oratore arguto e 

pieno di fale Attico fenza faper il Greco, riufcì 
nelle Tragedie poco grave a cagione delle argu¬ 
zie a lui famigliari, (convenevoli al Coturno. Il 
famofo Gajo Lucilio, che fotto Scipione Africa¬ 
no militò nella Guerra Numantina , fcriffe Tra¬ 
gedie , fecondo che afferifce Francefco Patrizio nel¬ 
la fua Poetica j e (ì conferva ancora qualche fram¬ 
mento d’ una di lui Commedia intitolata Nam- 
mularia. Ma egli fi refe foprattutto celebre per ave¬ 
re il primo tratta di Scena la Satira Greca , e 
recatala alla forma Latina, in cui coraggiofamen- 
te , e fenza riguardo alcuno, avventò fanguinofc 
sferzate verfo i Romani , e fra gli altri motteg¬ 
giò e punfe i Drammatici fuoi contemporanei ***. 

H 4 Eb- 

Hic funi Poeta Paeuvii Marcì Jlta 
Offa. hoc volebam, nefcius ne effes, vale , 

* Pacuvlo, al dir di S. Girolamo in Chronìco Eu- 
feiii y morì quafi nonagenario in Taranto : Marcnf 
Pacuvius Brundufinus Poeta Rema piSluras exercuity& 
tabuìas vendidit . Inde Tarentum tranfgteffus , prope 
lionagenarius obiti . Chi ne defidera piò ampia e di- 
ffinta notizia, legga la Differtazione intorno alla Vi¬ 
ta di Pacuvio pubblicata in Napoli f anno 1703. dal 
Canonico Anni baie di Leo . 

** Intorno ad Accio veggafi fingolarmente il Con¬ 
te Mazzuccheili che con molta diligenza ne ha fa¬ 
vellato nel tomo I. degli Scrittori Italiani Art. Accio, 

*** Cajo Lucilio, nativo di Seffa nella Campania, 
non folo vide molto tempo , ma ben anche morir 
volle tra’ Napolitani , ficcome ci attefia Quintiliano 
lib. X. 
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Ebbero in tal tempo gran nome nella Co¬ 

mica Poefia Cecilio, Terenzio , Afranio, Turpi« 
lio , Attilio, Trabea, Lufcio, Titinio, Aquilio, 
Oftilio , Pomponio il Bolognefe , Dorfenno, e 
molti altri, de’ quali , oltre le lei Commedie di 
Terenzio, ci rimangono varj frammenti . Tutti 
gli Antichi convennero in celebrar Cecilio Stazio 
come il primo c’I più eccellente di tutti i Co¬ 
mici Latini per la felicità della fceha e per l’ot¬ 
tima difpofizionc degli argomenti • il che rende 
fenfibile la perdita delle di lui Favole. Cicerone 
fa menzione del Sinefeboy e Aulo Gelilo delP/«- 

Commedie di Menandro imitate da Cecilio. 
Godette egli d’una riputazione si grande e si be¬ 
ne ftabilita , che quando Terenzio prefentò agli 
JEdili r ^ndr 'ta, gli fu importo di leggerla prima 
a Cecilio * . Si fa come il novello Autore mal 
in arnefe arrivò in tempo che Cecilio giaceva per 

ce- 

* V Andùa fu rapprefentata l’anno di Roma 587., 
effendo Confoli M Claudio Marcello e C. Sulpicio 
Gallo . Cecilio Stazio , fecondo la Cronaca Enfebia- 
na, morì un’ anno dopo Ennio, cioè l’anno 585. Sic¬ 
ché è affai probabile che quello racconto di Donato, 
o (la di Svetonio , abbia patito da’ Copirti qualche 
alterazione nel nome di colui, al quale Terenzio por¬ 
tò a rivedere la fua Commedia ; imperciocché o fa 
meftieri fupporre coll’erudito ed accorto Abbate Ti- 
rabofchi, che quanto narrali avvenuto con Cecilio , 
fi voglia intendere di qualche 1 altro rinomato Poett 
che allor ci viveffe , o deeli dire col non men dottò 
e giudiziofo Abate Arnaud , che Terenzio ad Adito 
l’Edile andò a leggere V Andria ^ e non a Cecilio . 
Veggali la Gazzetta Letteraria dell’Europa nel mefe 
di Luglio 1765. , e la Notizia de’Poeti Latini di 

MilUt §. X. Terence, 
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cenare, c principio fu fatto federe in una pan» 
*k preflb al letto ; ma dopo alquanti verfi Ceci» 
lio ftupefatto e rapito dall’ eleganza e proprietà 
dello ftile,rinvìtò a cenar con lui, e appreflb fi 
fcorfe tutta .la Commedia con fomma continuata 
ammirazione del vecchio Poeta . Ma poteva man» 
car d’incantar un confumato c dotto conofcitore 
quella vcnuftà di ftile che di poi forprefe in Tea¬ 
tro ogni più volgare Spettatore ? quell’ eleganza 
ehe dopo fanti fecoli conferva 1' iftefla forza ira» 
periofa fu gli animi de’ Pofteri più lontani dalle 
Latine Contrade * ? quella proprietà e purezza* 

di 

* Terenzio, imitatore « preflbché Copifia di Me- 
npdro , e perciò chiamato da Giulio Cefare dimi- 
dtate Menandet , non fi rtudiò tanto di piacere , co¬ 
me Plauto, al popolo quali tutto, quanto agli Scipio- 
ni , a i Lelj , a i Pur; , e ad altri nòbili Uomini 
di buon gullo, da’quali , per quello che^ fin dal fuo 
tempo fi credea, veniva aiutato a fcrivere, o, come 
è piò verifimile , a ripulire le fue Commedie C Leg- 
gafi il Prologo degli Adelji, e Donato ) . Il celebre 
Michele di Montagna nel libro II cap. io, de’ fuoi 
Saggi» parlando di quello elegantilfimo Comico Lati¬ 
no, ebbe a dire: Les perfeBtons 0“ beautts de fa fa¬ 
vorì dè dire , nous font perdre F appeth de fon fubjet , 

genti II effe & fa mignardife nous retìennent par touu 
Il ejl tar tout fi plaifant, 

Liquidus , puroque fimìllimus amnt ( Horat, lib. z* 
Epifi, 2. y. 120. ) 

& nous remnlit tant F ante de fes giacete que nous en 
oubltont celks de fa fable . Non vi ha dubbio , che 
la bellezza dell’elocuzione si nel Verfo, come nella 
Profa , imballimi Tempre tutti i Componimenti ing©- 
gnofi ; ma nel genere comico ricbiedefi pur anche gran 
vivacità e piacevolezza, grazia e naturalezza, verità 
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di locuzione, approvata e imitata, non che da al« 
tri f da un Tullio e da un Orazio ? quel gìpdi* 
2Ìo y queir arte , quelle fentenze tratte dal feno 
^lla pili profonda Filofofìa e rendute proprie del 
Teatro Comico ? quella ftupenda maniera di far» 
fi originale col tradurre e imitare ? quella vez» 
ibfa urbanità nel motteggiare , quella delicatezza 
e matronal decenza che trionfa nelle dipinture 
^’egli fa de’coftumi ? Ammiri la Gioventù fin 
dalla prima Scena dell’ *Andna il modo di rac» 
Contar delicatamente con grazia con eleganza ^ 
Con pallone , e con immagini vivaci e pittore* 
Iche: 

. Futtus interim '' 
Procediti' fe^ùimur : ad fepulchrum venitnus^ 
Jn ignem pofita èfl. fletur. Interea bac firoff 
S^uam dixty ad flammam accejjit tmprudenùus 
Satis cum perìculo. Ibi tum exanimatus Pam^ 

philus 
Sene dìjfimulatum amorem celatum indicat, 
t/fceurrit : mediam mulierem compleSlhur ; 
idea Glj/cértam , inquit , quid agis? eur te 

is perditum? 
Tum 

ed arte con un’ azione , una favola j 6 nn vero r;» 
tratto de i coHumi del tempo : 

Un veri heureu* & «T un tour agtiable 
Ne Jfuffit pas ; il faut une acHon, 
De r ìntSrét » du comique , une fobie j 
Dei mauri du tempi un portrah véritable^ 
Pouf confotnmer tette a uvee du DémeUf 

dite benilfimo il Signor di Voltane, 
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Tum illa, ut confitetum facile amorem eenteresi 
RejAit fe in eum flens quàm familiariter, 

Si apprenda il vero linguaggio della pallione dall’ 
inimitabile principio dell’ Eunuco : 

Quid igitur faciam ? non tam ? ne nunc quidem^ 
Cum arcejfor ultra ?an potius ita me comparem. 
Non perpeti meretricum contumelias ? 
Exclujìt ^ revocat ; redeatn ? non ^ fi me obfecrttm 

Perda l’orgoglio la Pedanteria ftudiando nell’He<*«» 
tontimorumenos , o fia nel Tormentator di feftejfo , con 
quanto giudizio quello Schiavo Cartaginefe ìnfegtii 
l’arte di conofeere i caratteri , e con quanta va¬ 
ghezza di colorito dipinga una giovanetta che d* 
altro non è follecita che del fuo lavoro: 

Hic feiri potuit^ aut nufquam alibi , Clìnia^ 
Quo ftudio vìtam fuarn, te abfente, exegerit , 
Ubi de improvifo efi interuentum mulieri . 
Nam ea res dedit tum exifiijnandi copiam 
Quotidiana vita confuetudinem ,* 
Qua cujufque ingenium ut fit ^ declarat maxumèm 
Texentem telam ftudiosè ipfam offendimus, 
Mediocriter vefiitam vefie lugubri ^ 
Ejus anus causà , opinar , qua erat mortua ^ 
Sine auro tum omatam fita uti qua omantur fibi\ 
Nulla mala re effe expolitam muliebri' 
Capillus pajfus , prolixus , circum caput 
RejeSius negligenter . pax ! 

Contemplici nella Suocera il he! ritratto della^buo* 
na Moglie che leggiadriilimament& trionfa d’ una 
cortigiana : ^tque 
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, ...... sAtque ea res multo maxume 

D 'tsjmxh Hlunt ab illa, pojlquam &• ipfe fé. 
Et illam, hanc, (jua domi erat, cognovìt fatis^ 
Ad exemplum ambarum mores earum ajlimans, 
Hdc, ita uti liberali effe ingenio decet ^ 
Pudens y modefla^ incommoda atque injurias 

, Viri omneis ferro, & tegere contumelias , 
Hic animus pattim uxoris mifericordid 
DeviSlus y partim viBus bu 'ju injuriis, 

. . Paulatim elapfu *JÌ Baccbidi, atque buie tran» 
ftulit 

Amorem y pojlquam par ingenium naSus ejl. 

Ma recare di sì nobile Scrittore alcune bellezze 
fembra un modo di offender tutto il rimanente, 
che non è men bello e dilicato . 

QueftòXomico , nato in Cartagine circa l’anno 
di Roma s<5o., morì, o per meglio dire, fparve 
nel principio della terza Guerra Punica • peroc¬ 
ché d’ anni trentacinque s’imbarcò per la Grecia, 
o per l’Afia, nè più li vide. Chi vuole eh’ei mo- 
riffe povero, in Stinfalo d’ Arcadia j chi afferma 
ch’egli naufragò di ritornò dalla Grecia, e perirono 
con lui cento e otto Commedie Greche che a- 
vea tradotte . Ma coloro che leggeranno con rifleflio- 
ne quelle fei eh* e’compofe in Roma sì delicatamen¬ 
te , ftenteranno a credere che aveffe potuto fcrivere 
Commedie a -centinaja, fenza fupporre che foffe 
viffuto fino all’ultima vecchiaja in Grecia,.e che 
non fi foffe curato di tornare in Roma , ove le 
fue fatiche erano sì ben premiate ed onorate . E 
a qual altro oggetto avrebbe egli recate in Lin¬ 
gua Latina tante ricchezze Greche ? 

Afiranio compofe pel Teatro Comico do- 

F> 
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po Terenzio, e T imitò, e lo tenne per incom¬ 
parabile , affermando fenza ombra d’invidia, e 
con giufto elogio: 

Terentìo non fìmtkm dtces quempiam. 

Cicerone efalta l’ingegno e l’eloquenza di Afra- 
nio (i) e Quintiliano ancora lo commenda affai (2), 
benché a ragione il riprenda pe’difonefti amori 
recati da lui fulla Scena . Svetonio fa menzione 
d’una di lui Commedia Togata, intitolata /’/«• 

. Orazio ne dice, che A frani 6 veniva con» 
fiderato come il Comico che piU lì avvicinava a 
Menandro : 

Dlchur %j4fram toga convenljfe Menandro. 

Senza dubbio lo ftudio , che pofero tali Scrittori 
in imitare i Greci, portò in Roma 1’ Arte Dram¬ 
matica a un luftro notabile . Pur fembra eh* 
effi ad altra gloria non afpiraffero che a quella di 
Traduttori ingegnofi; e nella Commedia fpecial» 
mente Quintiliano confeffava lo fvantaggio de* 
Latini a fronte de’ Greci (3), Nota è pur la cen- 

(1) Cic. de cl.Orat. «.45. 
(2) Quintil. lib. X. cap. i. 
(5) Noi ( dice Gelilo lib. IL cap. 23. ) leggiamo lo 

Commedie de' nojiri Poeti prefe e tradotte da quelle de 
Greci, di Menandro cioè , di Pofidìo, di ^pollodoro, 
di jileJ/i^ e di altri . Or quando noi le leggiamo y non 
ti difpiacctono effe già ; che anzi ci fembrano coti lepo^ 
re e con eleganza compojìe. Ma se tu prendi a para¬ 
gonarle cogli Originali Greci , da cui furono tratte, e 
ogni ctjfa di feguito * diligentemente tra lot confronti , 
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Tura di Giulio Cefare fatta al delicato Terenzio 
per la mancanza di quella forza e vivacità comica 
ch’egli trovava in Menandro . Aulo Gelilo an¬ 
che dimoftra, che Cecilio avea deteriorati nelle 
fue Favole molti palli originali di Menandro . 

Intanto la Scena Romana fpiegava tutto il lulTo, 
il fasto, e la magnificenza conveniente a un Po¬ 
polo arricchito delle fpoglie di tantp Mondo. C. 
Fulcro r abbellì colla varietà de’ colori ; C. An¬ 
tonio la copri tutta d’argento, Petrejo d’oro,Q. 
Catulo d’ avorio ; i Luculli la refero verfatilc ; 
Gn. Pompeo, cui fi attribuifee il primo Teatro 
filfo edificato in Roma, colla frefeura, delle acque 

che 

eomìncìatM te Latine pur troppo a cadere dì pregio e a 
/vanire al paragone‘y così fono effe o/curate dalle Com¬ 
medie Greche y cui in vano cercarono di emulare. ,, O- 

razio , giudiciosilfimo Poeta e Precettatore ( fcrive 
Anton Maria Salvini ) rende ragione y perchè i 
Comici Latini non abbiano aggiunto all’ eccellen- 
za de’ Greci, zoppicando in quella parte la Com- 

,, media Latina , per ufare in quello propofito la frai- 
^y fe di Quintiliano, Uomo di fquifìto giudicio, fe- 
„ guito in ciò dal Poliziano nell’ erudita Selva de* 
,, Poeti ; dice, che di quella inferiorità n’è cagione ^ 
,, che i Latini non hanno amata la fatica della li- 
„ ma, e (lati fono impazienti d’indugio , mandando 
„ fuori troppo flettolofamente i lor parti , ne’ quali 
„ piò ingegno che lludio fi feorge „ . Ma lo Svantag¬ 
gio de’ Comici Latini a fronte de’ Greci deefi , piò 
che ad altro, attribuire al poco onore , in cui dagli 
antichi bellicofi Romani per lungo tempo ( fecondo 
che ci attella Cicerone Quafi. Tufcul. ìib. 1. rt.z. ) 
fi tennero i Poeti, che per la maggior parte, furono 
e di vii nalcita , e llranieri. Leggali il Tirabofehi 
nella Storia della Letteratura Italiana tom. I. Parte 
HI. lib. IL 
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che fcccvi ferpeggiare, vi attemperò gli ardori erti¬ 
vi ; e M. Scauro v’ introduflTe una fontuofità ftraordi* 
«aria ne’ vediti e nelle decorazioni, e fè cortrui- 
re il fuo magnifico Teatro » ricco di marmi e 
crirtalli, in cui fi contavano trecentofertanta co¬ 
lonne y. capace di piìi d’ottantamila Spettatori (i). 

Oltre a’ ibprannomati Poeti., nel rimanente del 
tempo della Repubblica e fotto i primi Impera- 
dori molti uomini cofpicui coltivarono la Poefia 
Rapprefentativa. Lafciando da banda il romore 
che correva in Roma, che nelle Commedie Te- / 
renziane averterò avuto parte Lelio e Scipione, 
Plutarco ci fa sapere che il Dettator Cornelio 
Siila compofe varie Commedie Satiriche. Il fon¬ 
datore dell’Imperio Romano Giulio Cefare fcrifse u- 
»a Tragedia col titolo di EdipOy oltre ad alcune altre 
che furono chiamate Giulie , delle quali il di lui 
fuccertore proibì di poi la pubblicazione (z). Sot¬ 
to Augurto , il quale pur anche incominciò un 
%A)ace y Ovidio fece una Medeay Quinto Varo, o 
Vario compofe una eccellentiflima Tragedia inti¬ 
tolata il Tlefle y che alcuni fofpettarono, forte ve¬ 
ramente opera di Casfio Parmigiano (3), e Ari- 
ftio Fufco fcrirte Commedie Togate . Fu nota¬ 
bile fotto il medefimo Augurto il chiaro Cajo 
Afinio Pollione , pe’ talenti tragici e per al¬ 
tri meriti letterari, per la prefa diSalona in Dal¬ 
mazia, per lo Trionfo , e pel Confolato , cele¬ 

bra¬ 

ci) Plin, Lib. XXXVI. cap. 15. 
(2) Afconio Pediano. 
(3) Veggafi r antico'Commentatore di Orazio lib. 

I. epift. IV., e’I Tirabofchi nella Storia della Lette¬ 
ratura Italiana tom.I. partili’. lib.III. pag.i;2. e 172. 

I 
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t>rato da ! due maggiori Ingegnidi cui (i vati* 
tt la Poefìa Latina, Virgilio ed Orazio. Poliio* 
ne non folo coltivò la Tragedia con mirabil fe* 
licità ; ma lenza •curarli di prender da Omero o 
dalle Favole gli argomenti , con nobile intrepi¬ 
dezza efpofe fui Teatro di Roma la civile querela di 
Celare e Pompeo, e’l giogo importò dal Vincitore 
a tutta la Terra,fuorché al gran cuore di Cato¬ 
ne (i). Appreflb troviamo in Tacito fatta men¬ 
zione della Medea , del Tiefle , c del Catone di 
Curiazio Materno^ celebre Poeta e Giureconl'ul- 
toj in Plinio Secondo, delle Favole Togate, dr 
Virgilio Romano, e delle Tragedie di Pomponio 
Secondo del quale favella ancora Quintiliano * 
e in Giovenale AeW ofgavo di Stazio- 

Di tante produzioni drammatiche, fcritte pref- 
ib a poco fotto i primi Imperadori, non fono paf¬ 
fute a noi fe non le dieci Tragedie attribuite a 
Seneca, le quali fuor di dubbio appartengono al¬ 
meno a quattro Scrittori. Danno i Critici (i) a 
Lucio Anneo Seneca il Filofofo la Medea ^ l'Ip» 
polito^ e la Troade j a Marco Anneo Seneca il 
Tragico V Edipo ^ F Ercole Furiofo , F >>4^gamenno^ 
»e, il Tiefle , e vi è chi gli attribuifce ancora 
F Ercole Oeteo ; a qualche Sofirta imitatore di Mar¬ 
co la Tebaide, benché Lipfio la vorrebbe rappor¬ 
tare al felice Secolo di Augurto ^ e ad alcun 
novizio declamatore FOttavia. Il 

{l) Et cunSla terrarum fu bacia 
Prater atrocem an^mum Catonis. 

Horat. Carm. lib. II. Od. I, 
(a) Vedali Daniele Einsio In L. & M. AnnsiSe- 

neea ao relìquorum qua extant^ Tragadiis Animadvet- 
fiones, r 
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Il primo che faceffe vedere in Roma una 

MeJea, fu Quinto Ennio , il quale trafportò in 
Latino quella d’Euripide , e fe ne confervano al¬ 
quanti frammenti. Una di poi, ficcome accennam¬ 
mo, ne compofe Ovidio , della quale ne refta 
in Quintiliano un piccolo frammento . Ma la 
Medea che noi leggiamo , può gareggiare con 
quella d’ Euripide j e ’l carattere del di lei Au¬ 
tore^ fi dimofira veramente fublime , tragico , e 
dèntenziofo. 11 pianoi femplice è lavorato fol¬ 
la Greca , ma in alcune parti alterato con 
qualche miglioramento. Tutto va fenza intoppi 
al filo feopo, tutto è animato dalla paflione, e 
pochiffimi fono ì paffi , ne’ quali ha parte la 
mentèf e non il cuore . Il Soliloquio di Medea, 
che forma l’Atto I. e ferve d’introduzione , è mol¬ 
to vivace e robufto. Invocati gli Dei che prefie- 
dono alle Nozze funefte, come furono lefue , il 
Caos, e le Furie vendicatrici ,fi determina a ima 
vendetta orrenda 

Quodeumque vìdìt Pha/ìs aut Ponfus nefaSf 
Videbh Iflhmos. Effera ^ ignota y torrida y 
Tremenda Qalo pariter ac Tetris mala 
Mens intus agitai y vulnera cadem & va» 

Funus per artus. Levia memoravi nimis ; 
Httc virgo feci^ gravior exfurgat dolor/ 
Majora jam me federa pofi partus decent. 

Air epitalamio cantato dal Corq per le Bozze di 
Creuza e Giafone fi vede il progreflb dell’ azio¬ 
ne , e Medea dice cominciando l’Atto II. : 

1 Occi. 
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Oceìdmfts ^ aures pepulh Ifymenaifs miat* 
Hot facere Jafon potuti ? 

Crcfce il fuò furore, numera i delitti paffati da 
lei fatti per amore, ma foggiugne; . 

• , . .. ... . . mllum fcelus . * ' 
Irata feci. 

fublime la rifpofla che dà. alla Nutrice, la 
^uale. le ra|)prefenta la propria debolezza .* 

Nut. ofbiere Colcht ^ Conjugìs nulla eji fides, 
Hlhilque fuperéjl opibus tantis tibs ^ 

Med. Media fuperejì. 
r ; . ■ * 4 ■ • . 

ed è feguita da un Dialogo rapido ed enfatico r 
.J ■ 

• Nut. Rex ejl timendus. Med. Rex meus fuerat 
Pater. 

Nut. Hon metuis arma? Med. Sint lìcit terrà 
editti. . ' 

Nut. Moriere. Med. Cupio . Nut. Profugo, 
Med, Panituit fuga ; 

Medea fùgiam ? Nut, Mater es. Med. Cui 
firn vides. 

Nella Scega di Medea e Creonte fcorgefi il mc- 
defimo artificio della Medea Greca ;\ma in que- 
fta Latina ella guarda certo nobile contegno in 
mezzo alle preghiere che tira tutta l’attenzione. 
Di più r interefse par maggiore in quella, perchè 
Seneca ingegnolatriente fuppone che Gialbne è co- 
ftrctto a ipofar Creufa per evitar la morte* da 
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che Acafto figliuolo di Pelia minaccia xli faccheg- 
giar Corinto, fe Creonte non rende i colpevoli 
al gaftigo eh’ egli lor prepara . Or Giafone fi fal- 
va promettendo di fpofar la figlia di Creonte, e 
Medea retta fok la vittima dello Stato , e .co- 
ftretta ad abbandonar Corinto, ottiene; appena la 
dilazione d’ un giorno . Nell’ Atto III. è ri¬ 
marchevole l’incontro di Giafone e Medea, Icò¬ 
na piena di grandi bellezze - Effa principia dal 
render meno odiofa 1’ infc4eltà di Giafone e-via 
certo modo feufabile per trovarli nella dura ne- 
ceffità di morire, o di tradir Medea : ^ 

.Si vellem fidem 
Prteflare merìtis Qonjugis ^ letho fuit -t 
Caput offenndum: fi mori nolimus^fide - 
Mifero carendum efl. Non timor vincit virum, 
Sed trepida pietas. 
Nati Pattern vicere. 

L’indignazione, l’impeto, l’orgoglio, tutta in 
fine Medea fi manifetta ad ogni tratto • Ella av¬ 
vedendoli di Giafone , gli va incontro con a- 
raara ironia : 

Fugimus ^ Jafon , fugimus : hoc non efi »»- 
vum, 

Mutare fedes. 

ma dove andrà? 

.. Phafim & Colchos petam, 
Patriumque Regnum ? 
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« ciò è imitato da Euripide, allorché non fenza 
robuftezza e nobiltà, Giafone per ribattere i di 
lei rimproveri, le domanda, 

Jas- Ohjicere erimt» quod potes tandem mtbl? 
Med. Quodcumque feci , 

éài rifponde con dlfdegno, enfali, e calore. L’i- 
ihlTo fublime fpicca nella rìrpofta data all’ altra 
domanda di Giafone, 

Jas. Qutdfacere poffim , elo^uere. Med. Pro me 
yel fcelus, 

Si fcufa r infedele col timore de’ due Re, Hine 
Rex C" iUtnc'^ e Medea minaccevole loralUcura, 

I 

.Efi &“ bis major metus 
Medea, 

Gialbne foggiugne, »4lta extìmefco fceptra j e Me¬ 
dea gli rinfaccia 1’ ambizione , Ne cupias vide» 
Giafone vuol rompere il dlfcorfo, ed ella freme, 
invoca Giove , implora i fuoi fulmini fopra qua¬ 
lunque di loro due. Giafone tenta di moderarne 
le furie ad ogni cofìo ^ Solamen pete ed ella chie¬ 
de di poter (eco condurre i figliuoli .* Or qui il 
Padre rifolutamente li oppone , manifeftando la 
fomma tenerezza che ha per loro, 

..Spiritu chius queam 
Carere , membrts, luce. 

Maravigliali Medea del di lui trafporto amorofo, 
per li figli, Sic 
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.Sic gtiatos amai ! 
Bene ejl^ Unetur ; vulneri patuit locus. 

Quefta bellezza , quella favia catena di penfieri, 
quell’origine dell’ultimo gran delitto di Medea, 
è pur fuggita ad Euripide . Le bellezze poetiche 
profufe nell’ Atto IV. quando la Nutrice numera 
i veleni raccolti , c gl’ incantefimi foverchiamen» 
te particolareggiati con deferizioni mitologiche e 
geografiche , fembrano appartener pocq ai gene* 
re Drammatico* ma per l’azione , onde veniva* 
no accompagnati, doveano'eflcr molto popolari, 
c produrre allora fulla Scena un vago effetto. 
Bella in Euripide è la narrazione dell’incendio 
e della morte del Re e della Figliuola , e ferve 
a fare trionfar Medea per la ben riufeita vender* 
ta • ma forfè non mcn bellamente Seneca fe ne 
dilbriga in quattro o fei verfi, feorrendo più ra¬ 
pidamente alla gran vendetta fu i figliuoli per 
trafiggere il cuor del Padre nella parte più deli¬ 
cata . La Nutrice atterrita eforta Medea a 
fuggirli : 

Med. Egon* ut receàtun? Sì prefugìjfem prìus^ 
%^'d hoc redirem, 

rìfponde colla lolita energia e ferocia, e fi accen¬ 
de , fi sforza per efeguir ciò che le refta : Fat 
cmne tedat ... ineumbe in irai . • . Qutdqutd 
adnujfum efi adhue Pietas vocetur .... Prolujìt 
dolor Per ifta nofltr . . . Uefcìo quid ferox decre. 
vit animus intus ... Ex pellice utinam liberet 
bofiis meus »^iquot baberet ! Quidquid ex ilio tuum 
•Jì f Creufa peperif. Tratti grandi gravemente cf* 

I 3 
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prem . E' pur maneggiata con vigore l’efitazione 
e ’i contrailo di Medea Madre con Medea Con¬ 
forte oltraggiata : 

, .Liberi quondam met, 
Vos prò paternis fceleribus poenas date. 
Cor pepulìt horror , membra torpefcunt geìu \ 
PeSlufque tremuit / ira difcejjit loco, 
Materque tota , Conjuge expulfa , redit. 
Egon^ut meorum Itberum ac prolts mete 
Eundam cxuorem . 
.quod fcelus miferi luent ? 
Scelus efl Jafon gettitor, & majus fcelus 
Medea Mater. Occidant : non funi mei. 
Pereant .* mei funt &c, 

Uccifo un figlio, fopravviene Giafone, ed offre a 
Medea l’occafione di trucidar l’altro fotto gli oc- 
dii del Padre, ^ 

' . ^ . ... . Deerat hoc unttm mihiy 
SpeSlator ipfe .* nihil adhuc faSlum reot, 
Quidquid fine iflo fecimus fceleris, periit . 

Nuovo intereffe, fituazione fommamente tragica, 
quadro orribile: Un figlio fvenato , una Madre 
in atto di trapaffare il éuore all’ altro, un Padre 
trafitto alla vifta del primo, e sbigottito dall’ir- 
reparabil morte imminente dell’altro . Egli pre¬ 
ga , piange , fmania , vuol morir per lo figliò, 
c Medea difumanata rifponde : 

Huc quà recufas y quà doler , ferrum exigam * 
• ' In Marre fi quod pignus etiamnum latet, 

Scrun 



t>E’ TÈATRt. 135 
ScfttMèor enfe vifcèra, O' fem extraham. 

Che idee / che tratti terribili / Rifvegliano il fre¬ 
mito deir umanità c giuftificaritt il giifto dì chi' 
ne ammira là' dipintura , detefta'tfdò la realità ; 
Pur troppo con ragion diceva Orazici del linguag-' 

gio Latino : ' ; 

. . . Syìràt tra^kùm fatìs ^ 'Ò" felìcitér dudét i 

Da alcuni quèftà è àhtipofta alla Grecà i' 
Noi non ofiamo giudicar fui patetico elle in Scn-- 
trambe è sì vero che giugne al cuore : ma la 
condotta della Latina fembra pili rapida e pili 
regolare , e vi fi eccita il terrore con pennellate 
si forti e vivaci , che farebbero nobile comparfat' 
in qualunque Tragedia di Éfchilo fe d’Euripide *- 

L’ iftefla mano della Medea fenza dubbio 
colorì , benché lo ftile ne fia più orna¬ 
to, e talvolta più del bifogno verbofo , fpecial- 
mente nell’Atto I. Molte ciarle in affai bei ver- 
fi contiene la Scena d’Ippolito e della Nutrice 
dell’Atto II. , dove poeticamente efpongonfi le 
lodi della vita femplice rufticale ^ e vi fi ammi- 
ran varie belle imitaiioni di Efiodo e di Ovi¬ 
dio . Il folo fquarcio che convenga direttamente 
all’ argomento , fi chiude negli ultimi fei verll 
del ragionamento d’Ippolito «ìii/orw»» /«• 
mina &c. , e quel che veramente caratterizza 1* 
Ippolito, è la rifpofta data con trafporto alla do¬ 
manda della Nutrice r 

Nut. Cut omnium fit culpa paucòrttm fceìus ? 
Ip. Detejlor wnnes, hotreo, fugio > execrór : 

I 4 Sit 



tgS STORIA CRITICA 
Sit ratio, fit natura, Jitdirus furor, 
Odiffe plaeuit, 

Eccellente è la fcena delladichlaratione d’amo* 
re fatta da Fedra ad Ippolito ; e Racine che 1* 
ha preflb che interamente copiata nella Tua FV* 
dra , ne ha refa meno vivace l’introduzione. 
L’Autor Latino moflra lo (lato compafliionevoie 
della Regina, e la fa cader tramortita nelle brac* 
eia 4* Ippolito. Rinvenuta efìta ancora , non sa 
rifolverfi a parlare » alfine s’incoraggia alle paro¬ 
le d’Ippolito, 

Commhte curar aurìbus , Mater, nuts * 

e quello nome di Madre che pur la molefla, le 
fomminillra Tintroduzione: 

Matrìs fuperbum tfl nomen, ty nìmhm potens* 
Hofiros humilius nomen affedus dteet, 
Me vel fororent, Hyppolite , vel famulant vota , 
Famufamque potius. 
Mandata recipe feeptra / me famfdam aceipe, 
Te imperia regere, me decet Juffa exequi. 
Muliebre non ejl regna tutari Patrie . 
Tu qui juventa fiore primtevo viger , 
Cives paterno fortis imperio rege , 
Sinu receptam, fupplicem, ac fervati* 
Miferere vidua, 

.quell’offerta dello Scettro, fatta da Fedra con tan-. 
to garbo, ha fervito a M> Racine per formarne una 
Scena intera. Ippolitd promettendo femplicemen- 
te di proteggerla, 

Et 
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Et te tueboy, ejfe ne vìduam putes 

tibi parentis ipfe fuppkbo locum. 

avviva le fpcranze di Fedra che ne gongola, e fi 
dichiara amante ; ma egli o ripigliandola, o par¬ 
lando ancora candidamente, le dice 

*Arnore nempe Thefei caflo furis. 

SI, rìfpondc, di Tefeo , ma giovanetto, 

.Thejei vultus amo 
Illos pytores, quos tulìt quondam puer ; 
. . , , genitcr in te totus , . , 
Tibi mutoy uni .... 
Miferere amantis» 

Bellilfima è l’indignazione d* Ippolito : Magne 
Regnatoy Deàm, Tarn lentus audis fcelerà ? ... 
In me tona, me fige . . . Sum nocens, merui mori. 
Placai Noverca. Commoffe a quello fegno le paf- 
lioni, la Scena marcia piena di moto, e vigore. 
E non mcn vivace è 1’ Atto HI., in cui Fedra 
accufa l’innocente Ippolito , e Tefeo in di lui 
danno invoca il foccorfo di Nettuno obbligato a 
compiere il di lui terzo defiderio. L’ Atto IV, 
cavato interamente da Euripide contiene il ma¬ 
gnifico elegante racconto del moftro marino e 
della difgraziata morte d’ Ippolito . Vaga h la 
dipintura de’ cavalli inalberati :• 

Tum veri pavidà fonipedes mente exciti , 
Imperia folvunt ^ [eque luBantur jugo 
Eripere, reBique in pedet JaBant onus. 

Te. 
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Tefeo piange all’evento funcfto; 

Occtdere voi ut noxlum , amìffium fleo. 
, . i . Malorum maximum hune cumultim reof ^ 
Si abominanda cafus optata efficit. 

Nun. Et fi odia firuas ^ cur madent fletu gemei 
Th. Quod interemi ^ non quod amifi^ fleo. 

verfi eccellenti , penfieri grandi , tragici , e fvi- 
lappati leggiadramente, a tempo, e con paffione. 
Il dolore , i rimorfi , le furie della matrigna , 
la fua funefta riloluzione di fegulre Ippolito, tut¬ 
to è con vigore efpreffo . Gontuttociò le bellez¬ 
ze della Greca Tragedia sorpàflano di^molto quel¬ 
le deir Ippolito Latino , il quale non pertanto 
per varie pennellata maeftre che vi fi ammirano, 
ha contribuito non poco ad arricchire la Eedra 
del gran Tràgico Francefe. 

Atcompagna degnamente le precedenti la 
Troade che abbraccia parte. dell’ Eeuba , e parte 

Tro/ane d’Euripide ^ aggirandofi fuUa divi- 
fione delle fchiave Trojane tra’: vincitori , fui fa- 
crifizib di Poliffcna all’ Ombra di Achille j è 
fulla morte di Aftianatte. I ^lerfl fon molto va¬ 
ghi , fublime la locùzione, e beri poche le antitefi, 
e le fenterizè affettate che ffogliioho riprenderfi in 
Seneca . Nobilmente fi quérela ‘ de’ mali 
di Troja e della fua famiglia nell’Atto I., mal 
grado di- quel falfo péhfiero ,’Pri/zwaj flarnmà tn^ 
diget, ardente Trojà. Tutti i Cori delle-"Trage¬ 
die LStine, ancorché ben verfeggiati, cedono di 
gran lunga a i Greci per artificio , intereffe, e 
paffione j ma» queflo primo dèlia Troade, accop¬ 
piato a i lamenti di Eeuba #raflbmigli« ad alca- 
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m delle Greche Tragedie, e dovette rìufdr mol-» 
to comodo alIaMuficà per gti diverfi oggetti che 
le apprefta . Nell’ Atto IL la vivace contefa di 
Pirro e Agamennone prefenta i cararterì del vec» 
chio Re e del giovane Eroe coloriti con brio è» 
verità / e fpeziàlmente il difcorfo di Agamenno¬ 
ne vitfùm eft regere non poffe impetum ^ 
è mirabilmente grave, nobile, e fobrio, e ripie¬ 
no di rare bellezze. 

. . . i . . Ma^na momento obrui 
Vincendo didic'i. 
Tu me fvperbum , Priamet^ tu timidum fach. 
. . .• * . .• . Exacìum fatis 
Poenamm & ultra ejl. Regia ut Virgo Occidatj 
Non patiar . In me culpa cunBorum redit. 

Qui non vetat peccare cuttt pojfit ^ jtibet, 

Il Lettore giudiziofo ammirerà tali bellezze fen*r 
za fermarfi molto nel bifticcio, 

O tumide,- rerum dum fecundarum flatus 
Extollit animos , timide, cum increpuit metus • 

Snl gufto Greco, benché in aria Romana , fono 
r ingiurie de i due che altercano ; 

Ag. Hos Sepros animos ? Pyr. Scelere qua Fra» 
trum caret &c. 

Ma la bellezza originale. dell’ eccellente Atto IH. 
gareggia colle più teatrali patetiche fituazioni del 
Teatro Greco ^ Aftianatte rinferrato nella tomba 
di Ettore, e fcoperto dall’aftuto UlilTe * le ma- 

ter- 
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terne agitazioni c preghiere , l’inflcflibilità del 
Greco, tutto in fomma produce un movimento che 
tira tutta l’attenzione , c lacera i cuori lenfibili. 
Il (bgno di Andromaca è deferitto con immaoi- 
]ii patetiche , e fenza fuperfluità : ° 

• • . . Subiti nojìros Hebior unte oeulos 
fleth, 

Non qualis ultra bella In %Arglvos ferens, 
Std fejfus ac dejeQus, & fletu gravts . 
Depelle fomnos , inquìt, & Natura eripe, 
O fida Conjux. Lateat .* hac ma cjì Jalus, 
Omìtte fietus. Troja quod eecidit ^ gemlt ? 
Vtìnam jaceret tota! 

La vilìone del Cooforte apporta con molta na* 
turaìezza la comparazione del Padre col Figlio 
fomminiftrata da Virgilio , Sic oeulos, fie Hit ma- 
nus 

.Kw vultus meus 
Habebat HeSìor * talli Incejfu fult, 
Hibltuque talls .* fic tullt fortes manut 

Cerca poi un luogo per involarlo alle richiede « 
e lì determina al Sepolcro del Padre, 

.Optimi credam Patri, 
Sudor per artus frigldus totos cadlt. 
Omen tremlfco mifera feralis loci. 

Succede tumulo^ Nate' fluid retro fugls? 
■.•%4’gtìc^co itidolm , 

Pudet timore, Spirttus magtws fuge, 
r/bti- 
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léhlmofque vtteres : fumé quos eafut dtdh • 
En intuere turba qua Jtmus fupet^ * 
TumuluSf puet , capt iva , 

Chiufo il fanciullo,fopravviene Ulifle a chieder»' 
lo, Ubi natus efl } c Andfomeca rifponde, 

Y ^ 

• . . . Ubi He£}or ? ubi iunbli Pbryges ? 
Ubi Priamus ? Unum quaris, ege quare omnia . 

Finge poi di cedere forzata a conféflare che Aftia- 
natte è morto , e conferma con giuramento e* 
quivoco, che luce caret, inter extinBos jacet. Cre¬ 
de per un iftante Ulifle, indi dubita , e richia. 
ma ( dice a fc fleÌToj le proprie frodi, C5* totum 
VljfJfem : ( 

Scrutare Matrem, Maerety illacrymaty gemiti 
Et bue & illue anx'os greffus referti 
M'jfafque voces aure follicità exelpit, 

( gran verità, gran naturalezza, e Scena (bina¬ 
mente teatrale ! ) indi con molto conoicii^nto 
de’caratteri delle pafTioni conchiude: 

Magis bac timet y quota ataret • 

c p^hè fi manifefti affatto la Madre, «eréai’at- 
terrirla .• 

Tibi gratulandum ejl, mi fera , quod nato carei 
Quem mors manebat fava , pracipitem da» 

tuta 

E Turre ylapjis fola qua murit mamti 

.alla 
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^ual cofa. Andromaca sbìgottifce : 

Relìqult anlrnus^ membra >quat'miiur y labanty 
Torpetque vìnBus frìgido fanguts gela j 

e Uliffe , che l’offerva attentamente, dice : . 

En Primtit < Hoc hae parte quayenda ejl mihi « 
. ‘ Matrem timot^ detexìt. Iterato metum ; 

« comanda' a l fuoi- feguaci, che fi cerchi Aftia» 
natte per tutto; indi lo finge già trovato e prc» 
fo- alle fpalle d’Andromaca : 

•v Bène efi y tenetur ' Perge y fejlina , attraete , 
Quid refpicis y trepìdafque ? , - 

Cdat, appreflb che in cambio del di lei Figlio 
morto, hifognerà fpargere al mare le ceneri di 
Ettore, .abbattendo la di lui tomba ; nuwo ter¬ 
rore per l’infelice, mentre parlando palefa il fi- 
gEo^ e' tacendo', noi' falva dalla morte , e foffre 
^e.fi profanino , e difpergano l’amate reliquie 
del Conforte;.-Vinta dunque fi rivolge alle pre¬ 
ghiere , confeffando d’ effer vivo Aftianatte , M/- 
ferere Uliffe vincitore: Exbtbe gnatumy 

roga . Ogni paffo di quella Scena mirabile è 
un. quadro piwtioib della Natura, ritratta maeftre* 
volmente . Il fanciullo tratto dalla tomba,-e^'con-i 
fegnato a’Greci, grida MiferereyMater^ e l’infe¬ 
lice Andromaca, .. 

Quid meos retines ftnus , ^ 
Mawfqitt Mattis i faffa ^occupas y 

t. .. eh è 
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eh’è cavato da Euripide. Ma la comparazione 
del Greco di un augellino che fi ricovera fotto 
K ali della madre , chiufa in un verfo , è affai 
più delicata e vaga di quella qui «fata da' Sene¬ 
ca, diftefa in quattro verfi' e mezzo , d’un gio¬ 
venco che fi appreffa alla madreimpaurito^dal 
ruggito d’ un lionè . Crefee T intereffe e ’l lutto 
nell’Atto IV. vedéndofi condotta con inganno 
Poliffena al facrifizio, e annunziandoli alle pri¬ 
gioniere i Padroni che fono loro caduti in Ibr- 
té. Si narra nell’ Atto V. l’ intrepida morte di 
Poliffena , e ’l precipizio d’ Aftianatte , al qual 
racconto Andromaca fi ricorda delle crudeltà e- 
fercitate iq Coleo, d^li Sciti erranti, degl* Irca- 
^ii, degli Altari di Buiiride , de’cavalli di Dio¬ 
mede . Ma fenM far torto a quefta belliflima Tra¬ 
gedia, diremo liberamente , che in ciò fi vede il 
Poeta che parla, mentre ogni uomo di gufto a- 
vrebbe voluto vedere anche qui quella medefim?i 
Madre trafitta dipinta-al vivo nell’Atto III. Vài* 
rj tratti di quella Tragedia-fi. veggono bellamen¬ 
te imitati dal Metallafìo, come,per efempÌQ,Se4 
neca dice nell’Atto II., 

.. Sì manes hab^nt ' " 
Curas priores , nec perìt flam^ìs. amor. 

Metaftafio nel Catone Atto I., Se. Vili., 

„ S’è ver , ch’oltre la tomba amin gli eftinti * 

Seneca nell’ Atto III. , 
.Levia perpejfa fuMHs y 
Si fionda patimur. 

Metallafìo nell’Atto II., Se. V., 
• j» Piccolo è il duol, quàfido permette il pianto. 

Se* 
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Seneca nell’Atto IV. , 

.  .Pffgf y thalamos appara^ 
Quid t^dis opus efl ? quidve folernm face ?■ 
^id igne? tbalamis Troja prélucet ttovis, 

e Metaftafìo nella Dìdone Att. Ili , Se. XIX., 

„ Va pure , affretta il piede , 
,, Che al talamo reale ardon le tede. 

L* Autor dell* Edipo Latino , fia per iflL 
le f da per condotta d* azione dimoflra effer 
diverfb da quello delle Tragedie precedenti . So* 
focle ha fumminiftrata la materia di quella ; ma 
la traccia dell’ azione va ‘pegaìorando a mifura , 
che G fcolla dall’ originale. L* apertura dello fpet* 
tacolo.in vece di eÌTere una decorazione teatrale, 
e un quadro compallionevole, come in Sfofocie , 
quivi è una cicalata, una declamazione di Edi¬ 
po su i mali della pelle ripetuti dal Coro dell* 
Atto I. Sofocle con economia mirabile fviluppa 
per gradi ^ fatti palTati per apportar acconcia¬ 
mente quel sì felice fcioglimento della fua Favo¬ 
la ; e Seneca accenna varie circollanze fenza che 
r azione avanzi y o fe ne accrefeà/rinterefle . Quel 
trivio con tanto fenno riferbato da Sofoefe per 
la bellilfima Scena di Giocalla con Edipo, vie¬ 
ne da Seneca. per così dire, fatto gettare in ma¬ 
re da Creonte nella I. Scena dell’Atto II. . len¬ 
za mollrar Edipo di ricordarli , che ancor egli 
avea ammazzato un uomo in lìmil.luogo. Tire¬ 
lla, che nella Favola Greca viene alla prefenza 
del Re chiamato. ben due volte per ricòrdo di 
Oeonte, nella Latina , fi prefenta, non oftante 
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che la di lui venuta non fia Rata preparata o 
attefa ; febbene al volgo Romano fuperfliziofo 
farà riufeito grato e popolare lo fpettacolo del- 
l’Aufpicio. Ma ciò neppur badando all’Augure 
alia , dice , tentanda efl via . Ipfe evecandus noi 
itìs aterna plagis Emiffus Èrebo ^ ut cadis auBo.- 
rem indicet. E così fi prepara per l’Atto III. un 
lunghiffima racconto dell’ evocazione dell’ Ombre 
® di Lajo . La Scena di Edipo e Giocafta in 
Sofocle tira T attenzion del Leggitore , mentre 
tutto ciò che Giocafta adduce per dileguare i ti¬ 
mori dei Re, fventuratamente ferve per aumen¬ 
tarli, e accender fempre pili la di lui curiofità 
di abboccarli coi Pallore ; e all’ oppofìto in Sene¬ 
ca nell’Atto IV. è magriflima e preflochè fenza 
paffione. Lo fcioglimento poi con tanta arte ma¬ 
neggiato nella Tragedia Greca , qui fi precipita 
senza giovarfi delle fituazioni patetiche che a{v 
porta naturalmente di mano in mano collo fvN 
lupparfi. Le difperate riflellioni, i tratti terribi¬ 
li c compaffionevoli, fomminiftrati a Sofocle dal¬ 
la deplorabile fituazione e dalF acciecamento di 
Edipo , fi trovano prelTo Seneca fommerfi in una 
piena di efpreffioni ftudiate e ftravaganti. Secon¬ 
do il Meffo che lo riferilce, mai Edipo non fu 
più fofiftico ragionatore che. fui punto di volerli 
ammazzare ; 

.... Morerìs? Hoc Patri fat ejì. 
Quid ^ deinde Matri ? quid male in lucent ed itìs 
Gnatis ? quid. ..... 

.flebili Patria dabis ? 
Solvenda non ejl, illa qua leges vatas 
Natura in uno vertit Oedipode. novos 

K 
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Commenta partus. 

E’ quello forfè il linguaggio de’ritnorfi c di un 
dolor difperato ? Egli vuol morire , e vivere di 
bel nuovo, e tornare a morire , e rinafcer fem- 
pre, 

. . . . Iterum vìvere, atque ìterum mori 
Lìceat, renafci femper . 

Non vuol effer tra’ morti, nè ftar tra’ vivi, 

.... Quaratur vìa 
Quà nec fepultìs mìxtus , & vìvìs tamen 
Exemptus erres .... 
Fodìantur oculì. 

e in fatti gli occhi condannati a feguir le lagri¬ 
me , impazienti appena fi contengono nelle occhia- 
je ,e finalmente 

..... Suam intenti manum 
Ultra infeqituntur : vulneri occurrunt fuo. 

le gli fvelle dalle radici , e la mano non fi fa- 
zia di .lacerar fin anco le loro fedi , e temendo 
che vi abbia a refiar qualche luce, 

.... ofttollit caputa 
Cavifque luftrans orbibus cali plagas^ 
PioBem experitur. 

Ecco in quali vaneggiamenti conduce nel genere 
Drammatico la frenefia di dir cose non volgari. 
Egli è però da confelfariì , che trovanfi in tal 
Tragedia fparfi qua e là varj bei verfi e ma- 
gnifici, c molte imitazioni di Sofocle, e tra’ paf- 
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fi degni di molta lode fi è quello dell’ Atto IV., 
quando l’orrore s’impofseflTa di Edipo già noto a 
*e ftefso, Dehifce tellus &c. 

Non molto riprenfibile, declamatorio e ampollofo 
è lo ftile dell’ ^Agamennone, come quello dell’ Edi¬ 
po , e deir Ercole Oeteo eh’ è peggiore . E' bene 
fcolpita nell’ Atto II. la fituazione di Clitenneftra 
^elTo a veder il marito , 

Quocumque me ira, quò dolor, quò fpes feret, 
Huc ire pergam, FlaBibus dedam ratem. 
Ubi animus errat, optimum eft cafum /equi / 

il che leggiadramente fa dire a Maffimo nell’£• 
il noftro Metaftafio : 

Il commetterà al cafo 
Nell* ejlremo periglio 
£’ il configlio miglior £ ogni conjlglio , 

L’ifteflb Poeta Italiano ne ha tratta ed efpFcffa 
facilmente un’ altra fentenza detta pure da CU« 
tenneftra, 

Remeemus illue , unde non decuit prius 
»/fbire : Jìc nunc cafia repetatur fides . 
Nam fera nunquam ejl ad bonos mores via, 
Quem panltet peccaffe ^ penè eft innocens. . 

E Fulvia dice pur neli’£:^/o, 

„ Non è mai troppo tardi onde fi rieda 
„ Per le vie di virtìi . Torna innocente 
„ Chi detefia l’error. 

^ K a Ma. 
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Magnifica nell’Atto II. è la dipintura dellatem* 
peda che fcompiglia e diifipa l’Armata Greca* 
e ciò ch’è più lodevole, fi è ch’efTa cade in un 
luogo , dove, lenza nuocere all’ azione , prepara 
la venuta di Agamennone. Son nobili e tragiche 
r efprelfioni di Caflandra , 

F/cere nojlra jam metus omnes mala 

La prima Scena dell’Atto IV. , benché breve, 
prefenta un rapido vivace dialogo di Agamenno¬ 
ne allegro per vederfi nella Patria , e di Caf- 
fandra che predice la proflìma di lui morte len¬ 
za effer creduta : 

.... Sufcìta fenfus tuos ; 
Optatus ille portus arumnis adefl. 
Feflus dies ejl. Cai. Fefttts 0“ Tro)a fuit. 

Ag* Veneremur tAras. Caf. Cecidìt ante %Aras 
Pater. 

Ag. Jovem precemur parher . Caf. Herceum /e- 
vent ? 

Ag. Heic Troja non ejl. Caf. Uhi Helena ejì, 
Trojam puto. 

Ag. Ne metue Domìnam famula. Caf. Lìber» 
tas ad^. 

Ag. Secura vìve . Caf. Mors mìhi eji fecuritas. 
■Ag. Nullum ejl perkulum tìbìmet. Caf. tAt ma- 

^num tibi eli. 
Ag- VìBor timere quid potejì ? Caf. Quod non 

timet. 

I caratteri fono quali efler debbono, e le paflio- 
ni non fon tradite, benché non modrino di ef¬ 

fer 
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fer* animate con quc’ colori della Natura, che 
nella Troade e nella Medea annunziano 1’ uomo 
d’ingegno c di buon fenno . Il piano però noi» 
è difpofto con tutto il giudizio neccffario per 
tener lofpefo ed attento lo Spettatore , e le Sce¬ 
ne fon poco artifìciofamente concatenate. Soprat¬ 
tutto r Atto V. .manifella la poca dcftrezza e 
pratica di Teatro che avca 1’ Autor Latino * e 
fa fempre più defiderabile il belliffimo c fomma- 
mente tragico Atto V. del coronato ^gamennont 
di Efchilo. 

Il Ttefle ( titolo che trovali pur anco ne’fram- 
iDenti d’Euripide) è una delle piu terribili Tra¬ 
gedie per l’atrocità dell’azione. L’Autor Latino 
che d’ altro non va in traccia che di declamare, 
prende a tale oggetto un dopo 1’ altro i punti 
principali dell’argomento fenza telferne un vilup¬ 
po verifimile, ma artificiofo a fomiglianza di So¬ 
focle, il quale con si fatta induUria fin dalle pri¬ 
me^ Scene fi concilia 1’ altrui attenzione, e fenza 
imitar la delicatezza di Euripide, che nulla tra- 
fcura per ben dipignere il cuore umano e riufcire 

^^'^/’^uovere, perturbare , e difporre agli even¬ 
ti orribili. Uno lludio continuato di mollrar in¬ 
gegno ad ogni parola, fa che l’Autore fi affanni 
per fuggir l’efpreflioni vere e naturali e per cor¬ 
rer dietro a un fublime talvolta falfo , fpeffo af¬ 
fettato , e fempre nojofo per chi fi avvede della 
fatica durata dall’Autore a portar la tefta alta e 
foftenerfi fulle punte de’ piedi . Gli fquarci pii» 
tragici vengono bruttati dal furore di prefentar 
fempre penfieri maravigliofi . La ftrage de’Nipoti 
atrocemente efeguita da Atreo, è ben narrata in 
Quelli veri!, 

K 3 O mU 
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0 nullo Jcelus 
Credibile avo, quodque Pofleritas negètì 
Erepta vivis exta peBoribus tremunt, 
Spirantque vena , corque ad bue pavidarti falit, 
Jit ille fibras traBat, ac fata injpicit, 
Et adhuc calentes vifeeram venas notat. 
Poftquatn hoflia placuere , feeurus vacat 
Jam Fratris epulìs &c. 

IMa fubito torna a comparire il vero carattere 
dello Scrittore nelle feguenti falle efpreflloni dal 
Verfó yóS. al 775., H fuoco arde di mala voglia^ 
le fiamme piangono , il fumo fleffo efee malinconico 
9 fi piega in vece di afeender direttamente. Avve» 
gfìachè alcune fentenze fieno ottime, e non paja- 
no affettate, pure la maggior parte di effe ha un* 
aria di aforifmi, o di relponfi d’Oracolo. Póeti- 
<hé’ fono molte comparazioni, ma fembrano affai 
improprie nel genere drammatico quando fon lun¬ 
ghe e foverchio circonftanziate * . Tale è quella 
d’Atreo nell’Atto III.: 

i'/cT cum feras vefiigat ^ & longo fagax 
Loro tenetur Umber &c. 

allungata per ben fette verfi • e l'altra dell’Atto 
iV. contenuta in cinque : 

Jejuna fylvis qualis in Gangeticis 
Inter juvencos tigris &c. 

e ancor un’ altra del medefimo Atto , nè molto 
lontana da quella, fpiegata in altrettanti : 

Sft- 

* Le fentenze, perchè non fembrinp affettate, e raf¬ 
freddino la paffione , debbono effer polle in azione nel 
genere tragico, nel quale ancora è di meflieri ado¬ 
perar affai parcamente le deferizioni , e le compara¬ 
zioni, fìccome fecero i più rinomati Tragici Greci» 
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Sylvìt jubatus qualls tArmenlh leo &c. 

Non mancanvi però molti fquarci di locuzione 
sobria, come quello dell’Atto IL: 

Per regna trepUus exul erravìt mea: 
Pars nulla noflri tuta ab ìnfidììs vacat. 
Corrupta Conjux ^ Imperli quaffa efl fides ^ 
Domus agra, dubius fanguis : ejì certi nibil, 
Nifi frater hofiis O'c. 

e la fentenza dell’Atto III,, 

Habere regna eafus ejly vtrtus dare. 

da Metaftafio così imitata nell’E^/a Atto 1,, Sce* 
Ha Ile,, 

Se non pofliedi »> • 

,, Tu doni i Regni, e’i poffedcrli è calo , 
„ Il donarli è virtU . 

e nella Scena di Plillene e Tielle fuo Padre all* 
Atto IV.: 

Occurret *Argos, Populus occmret frequvns, 
Sed nempe & %/Iireus. 

Nibil tiniehdum video * fed titneo tamett\^. 
placet ire'^ membra fub genibus ùbant, 
^Alihque , quam quò nitor , abdublus feror . 

Pater, potes regnare . Th. Cum pojjtm morì • 

PI. 
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PI. Summa efl poteflas . Th. Nulla , fi cupìas 

n'thil, 
PI. Gnatis relmques. Th. Non caph vegnwm duos 

col rimanente aggiunto da Tiefte un tempo fcel- 
lerato, che nella Tragedia comparifce pentito, e 
corretto dalle fventure , e bramofo della vita pri¬ 
vata , rifleflìoni filofofiche tratte con molta cura 
da varie Epiftole di Seneca . L' elegante defcri- 
zione del Bofco facro,e del Larario d’Aireofpi- 
ra magnifìcenza , e difpone all’ orrendo facrificio 
de’figliuoli di Tiefte . A. taluno parrà foverchio 
lunga • ma fe in qualche parte è permeflb al Poe¬ 
ta Drammatico di adornare ed efler pompofo , 
egli è in fimil congiuntura , in cui 1’ orror del 
luogo ben dipinto contribuifcc a preparare all’or* 
ror del fatto. Sublime è pure la rifpofta di Tie¬ 
fte nell’Atto V., allorché Atreo infulta al di lui 
dolore : 

.Cnatos ecquid agnofels tuos? 
Th. <Agnofco Fratrem, 

L’ argomento dell’ Ercole Furìofo è 1’ ifteflb 
di quello a Euripide , ma la condotta dell’azione 
è cangiata. Nel Greco è pili manifefta la dupli¬ 
cità della Favola, e nel Latino i due oggetti , 
cioè r ammazzamento di Lieo e ’l delirio di Er¬ 
cole colle confeguenze , fembrano piu uniti per 
lo Prologo di Giunone che forma 1’ Atto I. In 
ricompenfa trionfa la Tragedia Greca per la vi¬ 
vacità dell’ azione , e per lo vero colorito delle 
paflioni , dove che la Favola Latina fembra al 
paragone dilombata e lenz’ anima , e gli affetti 
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fcmbrano maneggiati piìi per far pompa d’erudizione 
in una Scuola di Declamazione , che per ritrarre 
al vivo il cuore dell’Uomo,e moftrarlo agli uo¬ 
mini da un Teatro. La declamazione generale di 
Megara nell’Atto II. fa defiderar il patetico che 
fi ammira in Euripide, quando tutta la Famiglia 
di Ercole fpogliata del Regno rifugge all’Ara dì 
Giove per evitar la morte . Il carattere di Me¬ 
gara fi allontana dal gufto Greco , e prende 1* 
afpetto di certo croifmo pih propio de’ coftumi 
Romani , il quale a poco a poco fi è fiabilito 
ne'Teatri moderni, e ne forma il fublime : 

Patrem abflulifli ^ regna ^ germano! ^ Laretrr 
Patrium . Quid ultra ejì ? ma res fuferejl mthlf 
Odium tui f 

emulato dal Metafiafio, 

..Sola m’avanza,' 
,, ( E ’l miglior mi refiò ) la mia eoRanza • 

Cogere , dice il Tiranno * ed Ella t 

.Cogl qui potefly nefeit mori. 
Ly. Effare, thalamis quod novis potius parent 

Regale munus ? Me. <Aut tuam mortem , aut 
meam , 

Venuto Ercole , il Poeta fa eh’ egli intenda lo 
flato del Regno , e voli a trucidar il Tiranno j 
ma mentre la fua Famiglia dovrebbe moflrarfi 
follecita dell’efito dell’imprefa , Anfitrione fi di¬ 
verte ad afcoltar da Tefeo l’avvenimento di Cer¬ 

bero 
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t>ero tratto fuori dell’ Inferno, c a domandar, fe 
in quelle Regioni fi trovino terre fernet in vino e 

in frumento . Per altro tal racconto contiene va* 
rie bellezze , che a miglior tempo lì farebbero 
ammirare. Tale è la nobile deferizione del Gio¬ 
ve Infernale : 

...... Dira majejlas Deo, 
Frons torva, Fratrumqua tamen fpectem geraty 

Sed Fulminantis. Magna pars Regni trucis 

Eft ipfe Dominus y cujus afpeSlum tìmet 

Quldqutd timetur. 

ÌTale è pure la vaga immagine dì Cerbero fmar* 
rito nel vederfi alla luce : 

..Vidit ut clarum atberay 

Et pura nitidi fpatia confpexit Poli , 
• Oborta non ejì, lumina in terram dedit, 

Compreffit oculos , Ù" diem invifum expulit, 
»/fciemque retro flexit, atque omni petiit 

Cervice terram, tum fub Herculea caput 

»/4bfcondit umbra. 

Meritévoli di lode fono ancora le preghiere di 
^Ercole nell’ Atto IV. Anfitiione infìnua al 6glio 
d’implorar da Giove il termine delle fue fatiche, 
ed Egli ri fponde : 

...... Ipfe concipiam preces 

JovCy meque dipnas. Stet fuo Calum locoy 

Tellufque & Sltber. %/4flra inoffénfos agant 

JEterna curfus. x/llta pax gentes alat. 
Ferrum omne teneat ruris inrioctti labor, 
Enfefque lateant ^c„ Voti 
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Voti nobili, degni d’un cuor magnanimo, d’un 
cuor che cercava la gloria nel procurar la pace 
alla Terra, non già nel defolarla. Non è da tra- 
lafciarfi la bella efpreflione di Giunone nell* At¬ 

to I. 

...... Mottjira /am defunt mthl ; 

Minorque labor eji Herculi jyiffa exequì , 
Qitam mibi jubere ^ 7 

eh’è una vaga imitazione di ciò che Ovidio con 
eleganza avea fatto dire ad Ercole nel IX. delle 

Metamorfofi, 

.DefeJJa jubetido, 

Steva Jovts Conjux , ego fum indefejfut agendo. 

Trovanfi pure in tal Tragedia alcune altre fen? 
tenze non riprenfibili : 

vfrs prima Regni ejl pojfe te ìnvìdìant patì y 

che in Italiano fu detto da Metaftafio nell’ En/in 
„ La prima arte del Regno 
„ E' il foffrir r odio altrui. 
Pacem reduci velie viBori expedìt^ 

Vi£l» necejfe ejl. 

' che da Metadafio fu imitato udì* t^iiriano: 

..Alfin la Pace 
„ E' neceffaria al vinto, 
,, Utile al vincitor. 
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I fette Capi air ^Affedio di Tebe di Efchilo, 

e le Feniffe di Euripide contengono lo fteflb argo¬ 
mento della Tebaide Latina che ci è pervenuta 
mutilata . Efsa cede di molto alle due Tragedie 
Greche per locuzione e per condotta . Nel lun- 
ghillimo Atto I. , benché pur tronco , pre- 
fenta una verbofa declamazione di Edipo colla 
Figliuola di 300. verfj a un dì preflb, de’ quali 
piìi di 275. efprimono la difperazione e la dolo- 
rofa rimembranza delle fventure di Edipo , e li 
^girano in tutt’ altro che nell’ argomento della 
Tebaide j di maniera che fembra piuttofto prepa¬ 
rarli l’azione dell’Edipo ramingo in Colono trat¬ 
tata da Sofocle, che la guerra de’di lui Figliuo¬ 
li. Or quello debbe con lomma cura fuggirli da* 
Poeti, perchè lo Spettatore che ha motivo d’in- 
gannarfi fui di loro difegno , allorché fi difpone 
a un oggetto, e ne vede poi maneggiato un al¬ 
tro , fe ne vendica col difprezzo. Nel frammento 
del Atto IL Edipo comparifce un mentecatto , 
perchè pregato a interporre la fua autorità fra i due 
Fratelli, egli al contrario fulmina varie maledi¬ 
zioni centra di loro, 

.Non fatis efl adbuc 
Civile bellum, frater in fratrem ruat / 
Nec hoc fai efl &c, 

ma perchè ? qual motivo avea Edipo d’ abbando¬ 
narli al lor furore ? I Greci con più fenno han 
fatto derivar tali maledizioni dal difprezzo, dall* 
ingratitudine de’ Figliuoli verfo di lui, come può 
vederfi ntW Edipo Coloneo. Nell’altro frammento 
dell’Atto III. fi vede il falfo gullo dell’Autore, 

' che 
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che non fa internarfi nell* intercfle de’ perfonaggij; 
dappoiché alla notizia della battaglia imminente 
Antigona prega la Madre ad aflfrettarfi per impe¬ 

dirla: . 

Sceltts in propìnquo ejl ; occupa ^ Motor ,precesi 

ed in effetto ella è accinta a precipitarli in mezzo 
alle fquadre , come indi dice il Meffo : 

Sagìtta qualls Parthìea velox manu 
Excuffa fertur , qualis infano ratis 
Premente vento rapttur ^ aut qualis Cftàtt 
Delapfa Calo Jlella 

gran velocità! ma pure avanti di correre in tal 
guifa ella è arreRata dall’ urgente neceffità , di 
che ? di declamar fette verfi per defiderare un tur» 
bine che la trafportì per aria y 1' ali d'una sfinge ^ 

quelle di' un uccellaccio Stinfalide, capaci di' eccliffare 

il Sole y 0 quelle d'un' t/frpia . GiuRo Lipfio rife- 
rifce queRa Tragedia al Secolo d’ AuguRo * ma 
le fottigliezze , i lampi d’ ingegno ricercati con 
iRudio , r oricalco meflb in opera in vece dell’oro 
di queir età, annunziano anzi l’Ìndole del Seco¬ 
lo in cui fi corruppe 1’ eloquenza, e fi prefe pet 
entufiafmo vigorofo la foga d’ un energumeno • 
Dall’alrra parte non folo non è , come dice¬ 
va il P. Bfumoy la piU flravagante di tutte ( per¬ 
chè qual pili Rravagante dell’ Ercole Oeteo , e pur 
l’iReflb dotto Critico l’attribuiva all’Autor dell* 
xAgamennone ) y ma parimente vi fi ammirano non 
pochi tratti veramente fublimi, e di pili una vi¬ 
vacità di colorito nelle pafiìoni, che non è sì fa- 
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elle di rìnvénlrri altrove. Dice la tenera Antigo* 
na al Padre.* 

Tan fumma Patris optimi e Regno mea efi 
Pater ipfe. 
....... Prohibeas , Genitor, licèt, 
Regam abnuentem , dirigam invitum gradum. 
In plana tendis ? vado. Prarupta expetis ? 
JVc» objlo,, fed pracedo. Quo vis utere 
Duce me .* duobus omnìs eligitur via. 
Perire fine me non potes, mectm potes. 

Le moftruofe nozze con Giocafta fon ben cfpref- 
fe dal medefimo Edipo : 

A'vi gener , Patrifque rivalis fui ^ 
Frater fuorum Liberum, fratrum parens ; 
Uno Avia parta Liberos peperìt viro, 
Ac fibi Nepotes ; 

il che fi trova nobilmente imitato dal Metadafio 
nel Demofoonte.' 

..Le chiome in fronte 
„ Mi fento follevar. Suocero e Padre 
„ M’è dunque il Re! Figlio c Nipote Olinto! 
,, Dircea Moglie e Germana ! Ah, qual fu* 

nella 
„ Confufion d’oppofti nomi è quella ! 

Quemy Genitor y fugisy dice Antigona: 

Cedi Me fugioy fugio confeium fcelsrum omnium 
PeBus y manumque barn fugio. y O" hoc Ctelumy 

& Deos &c. y e ciò 
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c ciò fu iftefib Poeta Cesareo imiutoi 
c forfè con piò energia: 

J)em, „ Ma da chi fuggi ? Tm. Io fuggo 
„ Dagli uomini, da’ Numi, 

Da voi tutti, e da me. 

Vi è moto , affetto , e robuftezza fenza veruna 
ftravaganza in quefto fquarcio : 

Ant. Perge, 0 Parens . . , . . • « • • 
Compefce tela, fratriùus fenum excute. 

Jo. Ibo, ibo , Ù" armìs obv'mm opponam caput, 

Stabo inter arma . Petere ejui Fratrem volet, 

Petat ante Matrent, J'eta qui fuerìt plus 

Rogante ponet Maire, qui non efl pius 

Incipiat a me &c. 

E ne’frammenti dell’ Atto IV. fono pregevoli i 
feguenti verfi : 

.SanBa fi pietas placet, 
Donate Matrem pace ,* fi placutt fcelus, 
Majus paratum efl ,• media fe opponit parens, 

Proinde bellum tallite, aut belli moram . 

.M fera , quem ampleBar prius ? 

In utramque partem ducor affeBu pari. 

Hic abfuit. Sed paBa fi fratrum valent , . 
Nunc alter aberit. Ergo non unquam duos, 
Fìifi fic vìdebo? 

.Dum pacem peto , 
*/fud!te inermes .* ille te, tu illum tìmes, 

Eg9 
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Ego utmmque y fed prò utroque, 

Meltus exìlium ejl ttbì 
Quam reditus tjìe. Crimine alieno exulas\ 
Tuo redibis. 

Dice Polinice, 

.Sceìerls 0“ fraudit fua 
Poenas nefandas frater ut nullas ferat? 

Jo. Ne metue / poenas & quìdem folvet graves f 
Regnabìt. Poi. Hac ne eji poena ? Jo. Si du^ 

bitas, tAvo, 
Patrique crede. 

Ed alquanti altri palli fobr) , mafchi, e patetici 
potrebbero trafceglierfene. 

La nobile femplicità delle Trachinie di So¬ 
focle non fi rinviene nel piano e nella condotta 
àqDl Ercole Oeteo che ne deriva,il cui Atto I. ci 
moftra Ercole, che fi trattiene a ciarlare nel Pro¬ 
montorio Ceneo in Eubea , e ’l rimanente fi rap- 
prefenta in Trachina . Uno fpirito declamatorio 
lenza verun freno ne contamina tutti i pnntì tra¬ 
gici che fi ammirano nella Tragedia Greca . Il 
Plautino Pirgopolinice che con un pugno fpezza 
una cofcia a un’ elefante , è un’ ombra a fronte 
d’Alcide che dice a 'Giove che fi rincori, fecure 
regna , mentre il fuo braccio ha già fracaj]ato 

quanto Giove avrebbe dovuto fulminare . Egli do¬ 
manda il Cielo, poiché già la Terra, 

timet 
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.... timet conàpere , «ec monflra ìnvtnit . 
Fera negantur . Hercules ntonjìri loco 

Jam capii ejfe . 

Che fe poi non avefle finora fatto abbaftanza per 
meritarlo, egli congiungerà Peloro alF Italia , cac¬ 

ciando in fuga i mari che fi frappongono ^ egli mu¬ 

terà tutto r Orbe, darà nuovo corfo all' Ifiro e al 

Tanai &c. Il carattere di Dejanira si bello e na¬ 
turale preffo Sofocle , diviene groffolano nella Trage¬ 
dia Latina , e fianca il Lettore nell’ Atto IL con 
mille difcorfi che faviamente potevano ommetterfi. 
Quanto è eloquente poi il filenzio di lei nel Gre¬ 
co , allorché ha rifoluto di andarfi ad uccidere , 
tanto è poco atta a commuovere la nojofa decla¬ 
mazione , le antitefi , le fentenze , le rifleffioni 
della Dejanira Latina . Non pertanto in quefio 
lunghiffimo componimento di circa duemila verfi 
fra tanti concetti affettati e firani, trovanfene al¬ 
cuni giufii, ben efpreflìje fpogliati d’ogni gon¬ 
fiezza . Tali fono 

Hunquam & ìlle mifer , cui facile efl mori, 

Felices fequeris mors , mìferos fugis , 

imitato dal Metafiafio noli' t/frtaferfe. 

„ Perchè tarda è mai la morte 
„ Quando è termine al raartir. 

,, A chi vive in lieta forte 
„ E' follecito il morir. 

Nut. iAmorne clari fugit %Alcida tibi ? 
De. Non fugit j ahrix : remanet, iP" penitus fedet 

L Fixus 
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Fìxus medulVts , crede ; ^ed magntts ddof 
Iratus araor eft, 

O fi pateant peSiora ditum , 
Quanto intus fublimts agii 
Fortuna metus, 

pur leggiadramente imitato dal noftro Poeta Dram* 
matico : 

Se a ciafcun T interno alFanno 
Si vedefle in fronte fcritto, 

„ Quanti mai che invidia fanno, 
„ Defterebbero pietà. 

.Tot feras vici horridas , 
Reges ^ Tyrannoi ; non tamen vultus meos 
In t^Jlra torfi, Sernper hac nobis manus 
Votum fpopondit . Nulla propter me [acro 
Micuere Calo fulmina. Hic aliquid dief 
Optare jujfit. Primus audierit preces , 
Idemque fummus. Unicum fulmen peto, 

E fare ... 
, , . , Fultu quonam tulerìt vdlcides necom ? 

Ph. Quo nomo vitam , 

La fnervata Ottavia fembra produzione d’un 
Rettorico novizio che mai non conobbe Teatro, 
nè fi curò di olfervar T artificio de’Greci Poeti. 
Comincia la prima Scena con una declamazione 
o flegia generale di Ottavia , la quale efce e fi 
ritira fenza perchè . Le fuccede una Nutrice che 
fi querela delle vicende che accadono nelle Re- 
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gie . Ottavia fenza cagione ancora comparifce di 
nuovo a lamentarfi della fortuna; la Nutrice afcol- 
ta la di lei voce, e apoftrofando la propria ve<;- 
chiaja, , 

Cejfas thalamts tnferre gradus, 
Tarda fem£ius ? 

le va incontro , e congiunteli, cominciano le ne¬ 
nie a due , Apre l’Atto IL Seneca, che pur vie¬ 
ne , non fi fa perchè , e fi mette a moralizzare 
fulle divcrfe Età del Mondo , rav.vifando nella 
fua i vizj di ciafcuna ; 

Collega vitta per tot retates dìu^ 
In nos redundant, 

Ma ciò ferve punto a far avanzar 1’ Azione ? Al 
contrario fin qui effa non può dirli incominciata. 
Sopraggiugne Nerone , inforge una difputa gene¬ 
rica tra ’l Maeftro e ’l Difcepolo , foftiene ciafcu- 
no la propria tefi con fermezza, fi fcaglia da am¬ 
be le parti un cumulo di fentenze , propofte e 
rifpofte ex abrupto , e dopo una lunghiflima tiri¬ 
tera di piò di qento verfi , fi manifefta l’intento 
di Nerone di ripudiar Ottavia e fpofar Poppea , 
eh’è l’azione mefehina della Tragedia, fu di cui 
fi favella appena in poco pih 'di trenta verfi. Ma 
diceva benifllrao Botleau : 

Le fitjet n efl jamat^ explìquè. 

Scappa nell’Atto III. dall’ Inferno 1’ Ombra di 
Agrippina per preceder alle qpzze di Poppea col- 

L 2 la 
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la fiaccola accefa in Acheronte , declama a fua 
pofta , ìndi avvedutafi forfè ella ftefla della fua 
nojofa cicalata , giudiziofamcnte fi determina a 
partire, 

teger'e cejfa Tartufo vultus meos ? 
» 

Chiude r Atto Ottavia rimandata alla Cafa pa¬ 
terna , e ’l Coro la compiagne. Nell’ Atto IV. un’ 
altra Nutrice accompagna Poppea , intende i di 
lei timori originati da un fogno funefto, e fcm» 
bra che Vadano a cominciare una nuova Trage- 
dia . Il Coro loda la bellezza di Poppea , e un Mef- 
fo annunzia il tumulto del Popolo pel ripudio 
di Ottavia. Narrafi nel V., come il tumulto è già fe- 
dato. Nerone comanda, che Ottavia fia relegata nel- 
l’Ifola Pandatar'ta op^^iVentot'tenei e in fatti viene 
ella fuori condotta da Soldati per imbarcarli. Che 
languidezza, che gelo, che noja ! Qual differenza 
da quelli dialoghi fcolarèfchi fenz’arte, fenza in- 
terefse, fenza moto , fenza contraili e fituazionf 
tragiche, dalla fublime terribile Medea\ 

Il Teatro Latino ebbe Tragedie ^Favole Ita* 
Viche , Commedie , Mimi , e Pantomimi. 

Le Tragedie erano o Palliate , che imitava¬ 
no i collumi de’ Greci , a’ quali apparteneva il 
Pallio'^ o Pretejlate che rapprefentavano il còllu* 
me de’Romani che ufavano la Pretefla. 

Le Favole Italiche , di cui parla Donato 
nella Prefazione alle Commedie di Terenzio , era-* 
no azioni gioeofe di Perfònaggi Pretellati , le 
quali doveano ralfomiglìare alle Greche Parodie, 
Per altro nome tali Favole fi , chiamavano Rinto* 
nicbe da ,J^oetaTarentino,che le inventò», 
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Da Commedia Latina fu copiata dalla Nuo^ 

•va de’ Greci , e non ebbe Coro di forta alcuna . 
La Caterva introdotta nella Ciflellaria di Plauto, 
e il Grex che fi trova ntìV t/Jfinaria ^ ne Cattivi ^ 

nella Cafina, nell’ Epidico , c nella Y^acchide del 
medefimo , non fono altra cofa che il corpo , o ' 
Coro intero degli Attori , il quale con pochi ver- 
fi prende commiato dal Popolo. Terenzio neppu¬ 
re di tal Gregge fece ufo ; ond’ è che nè anche 
da ciò potè derivare il farfallone di quel Lette¬ 
rato Francefe, il quale, per quanto rapporta Ma¬ 
dama Dacier , eftatico lodava i Cori delle Com¬ 
medie di Terenzio . Se fi attende all’ attività 
dell’ azione , la, Commedia Latina fi dividea in 
Stataria e Motoria • fe fi mira alla natura de’ co¬ 
llumi imitati j elTa era Greca , o fia Palliata , c 

L 3 Ro- 

* Non è cofa rata 11 fetitire oggigiorno piti che 
mai così ridicolofe caflronerie in Parigi,ove fra tan¬ 
te Arti e Scienze fiede e trionfa coll’ ignoranza , pre¬ 
funzione e vanità,la ciarlataneria letteraria . Ritro¬ 
vandomi un giorno in un luogo, in cui erano parec¬ 
chi Giovani alterofi di* quella folita fuperficiale' tin¬ 
tura di Lettere , che bafta in Francia per farfi am¬ 
mirare , gl’ intefi difcOrrer fui merito degli antichi 
e moderni Comici. Uno di loro antiponendo Ma/we 
ad ogni altro , francamente vantavafi di aver letto 
tutte le Commedie di Menandro . Gli altri anch’eflfi, per 
lion parer meno eruditi, alferivano di averle lette ; e 
tutti certamente non avrebbero fcrupoleggiato di con¬ 
venire d’ aver letto eziandio quelle di Eupoli , Gra¬ 
tino , Filemone , Difilo, Apollodoro , Turpilio , Tra¬ 
bea , Cecilio, Dolfeno &c. Un’ altro Letterato Fran- 
cefe di tal fatta in un cerchio d’ Uomini e di Donne 
gravemente affermò , aver letto, con fommo piacere 
»’Lrrr/jp/rfV di Sofocle. 
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Romana, o fia Togata^ e quefta fi fuddividca in 
Togata propriamente detta , in Tabernaria , e 
%AieUana. La Togata propria era feria , e corri- 
fponderebbe alla noftra Commedia Nobile ; e tal¬ 
volta arrivava ad efler Pretejìata a cagione de’ 
Perfonaggi cofpicui che folea ammettere. La Trf- 
bernaria frammifchiava 1’ eccellenza alla baffezza , 
e prendeva il nome da Taberna ,\\xo^o frequenta¬ 
to da perfone d’ ogni ceto . L’ ^Atellana era una 
Commedia baffa, ma piacevole e lontana da qua¬ 
lunque ofcenità, la quale prefe l’origine e ’l no¬ 
me da %/ìtella fituàta in un luogo, oggi detto 
•Arpino (in latino SanBus , Villaggio a 
due miglia diftantc da Averfa in Terra di Lavo¬ 
ro , donde furono chiamati; i primi Attori Atel- 
lani. Quello Spettacolo Campano salfo e grazio- 
fo , quanto decente e degno dell’ Italica feverità 
di que’ tempi (i) , piacque di tal forte , che la 
Gioventù Romana volle riferbarfi il diritto priva¬ 
tivo di rapprefentarlo ad efclufione de’ Comici di 
profeffione , i quali erano fchìavi e perciò dif- 
prezzati . Gli Attori Atellani erano Cittadini 
Romani, e ne confervavano i diritti, perchè non 
lafciavano di fervir nelle Legioni , e non erano 

ri- 

(i) V. Valer, Maflf. lib. II., cap. 4. Ma la decen¬ 
za da quell’ Autore attribuita alla Commedia Atella- 
na le vien contrariata da alcun altro. Cafaubon con¬ 
viene con Valerio Maffimo , e trattando-della Satira 
Greca e Latina dice, che la Comihedra Atellana era 
piena di acutezze piacevoli lenza ofcenità • Forfè l’ 
una e 1’ altra opinione avrà qualche fondamento fui 
vero ; e quel che da prima farà flato decente , potè 
col tempo , come avvenir fuole nelle umane cofe , 
degenerare e cadcré'^'in ofcenità . 
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rimoffi dalle loro Tribìi (i). Dì pììi quando gl’ 
Iftrioni veri rapprefentavano male , a un cenno 
del Popolo dovean foggiacere a fmafcherarfi , e 
foflfrirne a volto nudo le fifchiate. Ma gli Atel- 
lani rifpettati dal Popolo , come ingenui, fi efen- 
zionarono da tale oltraggio , per lo qual privile¬ 
gio chiamaronfi propriamente Perfonati (2), come 
quelli che giammai deponevano la mafchera. Non 
era dunque l’efercizìo di rapprelentare, quello che 
difonorava gli Attori in Roma , ma sì bene la 
loro condizione di fchiavì , accoppiata alla vita 
diflbluta che menavano, là dove gli Atellani li¬ 
beri e morigerati godevano la ftima della Socie¬ 
tà c le prerogative di Cittadini ; benché gl’Iftrio- 
ni fchiavì ancora , quando viveano oneftamentc 
e fpiccavano per abilità, erano onorati deU’amiftà 
de’ migliori uomini di Roma , come avvenne al 
famofo Efopo e al dotto Rofcio amiciffimo di 
Cicerone. Uno degli Scrittori Atellanar) fu Pom¬ 
ponio Bolognefe, il quale intitolò una fua Com¬ 
media Pitone Gorgmio • e Scaligero su Varrone 
pretende , che quefto nome equivaglia a Manduco. 

I Mimi Latini erano picciole Favole buffo- 
nefche, che da prima fi ufavano per Intermezzo, 
e apprcffo furono uno ^Spettacolo a parte, avendo 
acquiftato molto credito per 1’ eccellenza di alcu¬ 
ni Poeti che ne fcriffero , e molta voga per la 
buffoneria che gli animaya, e per la sfacciataggi¬ 
ne delle Mime . Quefte erano a tal fegno sfrontate, 

L 4 che 

(i) Tìt. Liy. Dee. I. Lìb. VII. , cap. 2. Vedi 
Scaligero Poettc. Llb. I. cap, 7, 

• (2) Giulio Polluce nell’ Onomajìlcon . Vedi Bulen- 
gero de Theat, Llb. 1. , cap. 54. 
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che al comando del Popolo fi nudavano, e face¬ 
vano fpettacolo del lor corpo ; ma in ciò eraa 
mai più sfacciate quelle fchiave in efeguirlo , o 
il Popolo in comandarlo ? Affifteva M. Catone 
a ì Giuochi Florali fatti dall’Edile Meffio j e’I 
Popolo fi vergognò di domandar che le Mime de- 
poneflero le vedi, rifpettando la prefenza di quel 
virtuofo Cittadino / ma egli avvertitone ufcì del 
Teatro,ufando della prudenza che non avea avu¬ 
ta in andarvi, e ’l Popolo l’accompagnò con plaufi 
ftrepitofi , c richiamò filila Scena 1’ antico coftu- 
me (i). A tempo di Giulio Cefare fiorirono due 
celebri Scrittori e Attori di Favole Mimiche , 
Decimo Laberio dell’Ordine Equeftre, di cui Ma- 
crobio e Aulo Gelilo ci han confervati var) Fram¬ 
menti ; e Publio Siro , le cui fentenze eleganti a 
noi pervenute fono altamente commendate da’Cri- 
tici. 

I Pantomimi fioriti in Roma poterono deri¬ 
vare dalla tacita sjefticolazione di Livio Androni- 
co , o dalle antiche Danze Orientali e Greche 
già riferite * e non fe ne può ragionevolmente at¬ 
tribuir la prima invenzione a Battilo e Pìlade 
due famofi Iftrioni-Ballerini del tempo di Augn¬ 
ilo . Quelli al più diedero un gufto più moderno 
all’ antica Arte Pantomimica . Battilo dalla pri- 
fca Danza Comica formò l’Italica , la quale per 
la fua troppa ofeenità diede motivo a i tratti fa- 
tirici di Giovenale (a) . Pilade fpiccò ne’ Balli 
Tragici, e fecondo Snida e Ateneo,compofe an¬ 
che un Libro in tal materia . Egli ebbe un di- 

fce. 

(1) Val. MafT. Lib. IL"', cap,' l®. 
(2) Sat. VI. 
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fcepolo chiamato Ila, il quale rapprerentando co 
i gefti una Tragedia , nel voler efprimere quelle 
parole , il grande xAgamenmne , follcvò la perfona. 
Pilade lo riprefe, dicendo che il fuo géfto figni- 
fìcava alto c non grande. Volle allora il Popolo, 
che fottentrafle ■ il Maeftro a rapprefentar T ifteffa 
cofa, ed egli obbedì • e giunto a quelle parole, fi 
compofe in atto grave, colla mano alla fronte in 
guifa d’uomo che medita cofe grandi, e caratte¬ 
rizzar meglio la perfona d’ Agamennone (l). Ta¬ 
le era 1’ accuratezza degli abili Pantomimi anti¬ 
chi . Quello medefimo Ila fommamente licenziofo 
ad inllanza del Pretore fu da Augnilo nella pro¬ 
pria cala fatto ballonar pubblicamente (2) . Da 
Batillo e Pilade fi formarono le due famofe fcuo- 
le , o partiti chiamati i Batilli , e i Piladi , i 
quali fi difprezzavano reciprocamente e fi faceva¬ 
no ogni male. Batillo favorito da Mecenate giun- 
fe a far bandir da Roma e dall’Italia Paride fuo 
emulo. Svetoniò però ci dice , che quelli fu efi- 
gliato per aver mollrato a dito dalla Scena uno 
degli Spettatori che lo beffeggiava. Egli ebbe poi 
tanti protettori che fu richiamato. Quelli partiti 
produliero fanguinofe fazioni nella dominatrice del 
Mondo j e Nerone che fe ne compiaceva, alìxlle- 
va nel Teatro di nafcollo per goderne , e come 
vedeva attaccata la mifchia, foleva anch’ egli git- 
tar pietre contro a quelli del partito contrario , 
< una volta ruppe il capo a un Pretore (3) ‘ e 
in qual’ altra guerra avrebbe fatte le fue prove 

quelP 

(1) Macrob. 6. Saturn. Lib. II,, cap, 7. 
Ja) Svet, Vit. Aug. cap. 45. 
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queft’Imperador Iftrione ? Finì in Roma la glo» 
ria della Poefia Drammatica , quando v’incomin¬ 
ciò a regnar la moda delle buffonerie e ofcenità 
de’ Mimi e Pantomimi , fpettacoli piìi proprj a 
divertire un Popolo che andava degenerando * . 

Ma le noftre querele e quelle di tanti Scrittori 
contra de’ Pantemimi^ cadono fulla loro arte, o fulla 
loro feoftumatezza ? L’Arte al fine non è altro che 
una vivace Rapprefenrazione ^ parte così importante 
per animar la Poefia Drammatica. Or fe i Pan» 
tornimi giunfero a rapprefentar con tal verità o 
delicatezza che non foccorfi dalla locuzione, tutta 
efpriraevano una Tragedia o una Commedia , cò¬ 
me fi può fenza nota di leggerezza afferir'e , che 
r Arte Pantomimica à la honte de la raifon hu» 
maine fit lei delices des Grecs & des Romains , 
fecondochè declama M. Càflhilon ? I talenti pof- 
fono mai far vergogna alla Ragione, fe i coftu- 
mi fon puri? La Tragedia di Medea^ efpreffa tut¬ 
ta mirabilmente per gefti da Mneftere , poteva 
far vergogna alla Ragione , perchè la vita del 
Pantomimo era libertina , o perchè le' Matrone 
Romane s’innamoravano di tali Iftrioni-Ballerini, 
o perchè efli prendevano dominio fu gl’Imperàdo- 
ri, e influivano negli affari del Governo? Ma gli er¬ 
rori di tal Sofifta Francefe fu i Pantomimi e altre 
cofe Teatrali e non Teatrali,fono molti e gran¬ 
di . Chi mai, fe non coftui, fenza prove, con- 

fon- 
* „ II difpotifmo dell’ Imperò Romano ( afferisce 

3-, un noflro Scrittore ) , funefto a fe fleflb , alla ra- 
3, gione , al guflo , imbarbarì la Commedia in un’ 
3, affurdo di Mimi, di Pantomimi, d’ Iftrioni , e in 
3, quel Comico gróflbiano , velenofo allo fpirito ^d , 
„ al cuore; e fino al Secolo XVI. non Teppe pih l’* 
,3 Europa che cofa foffe Commedia, 
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fondendo dati ed idee , e paffando d'un falto leg¬ 
giero fulle terribili vicende dell’Europa , le quali, 
può dirfi, la fufero , e rimpaftarono di nuovo, chi, 
dico, avrebbe fcritto colla di lui franchezza, che le 
fazioni per gli Pantomimi fi fono perpetuate per 
mille e dugehto anni , fino a produrre , che co- 
fa? i partiti de’Guelfi e de’Ghibellini ? E’ vero 
che Roma e Còftantinopoli arfcro per le fazioni 
àc Verdi e de’ Turchini nel Circo e ne’ Teatri * 
ma è vero ancora, che i Pantomimi hanno influi¬ 
to negl’interefli de’Guelfi e de’Ghibellini quanto 
la difcordia di Eteocle e Polinice. 

C A P O Vili. 

Vuoto della Storia Teatrale , 

SI può chiamar vuoto della Storia Teatrale il 
lungo periodo interpofto dalla corruzione del¬ 

la Poefia Drammatica fino alla perdita della Lin¬ 
gua Latina, avvenuta per 1’ incurfione delle Na¬ 
zioni Barbare nell’ Imperio Romano . 

Non è già , che fotto gl’ Imperadori de’ tre 
primi Secoli folle ceflato il gufto degli Spettacoli 
Scenici in Roma e altrove. Anzi allora più che 
mai abbondarono i Teatri, c sfolgorarono di luC- 
fo e magnificenza . Roma contava quattro grati 
Teatri nèlla Regione del Circo Flaminio, cioè, 
il Pompeano perfezionato da Caligola e riedifica¬ 
to da Claudio, il Teatro Lapideo, quello di Cor¬ 
nelio Balbo , e quello eretto da Augufto fotto il 
nome di Marcello , capaci di più di trentamila perfo- 
ne(i),Napoli,Baja, Pozzuoli, Nola, Ercolano , 

Pom- 
(i) Vedi Sedo Rufo e Publio Vittore ne’ Comen- 

tarj fulla Città di Roma d’ Onofrio Panvinio . 
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Pompei, Capua, Benevento, Teano, Minturno, Aqui-» 
no, Cafino, Alba Fucenfc, Taranto e altre Cit« 
tk di quelle Provincie che ora compongono il Re¬ 
gno di Napoli, ebbero i loro Teatri , de’quali 
veggonfi anche oggi alcune veftigia . In Grecia 
cfiftevano ancora i Teatri di Corinto, Tebe , De- 
lo, Atene, Sparta . Bizanzio ebbe pn gran Tea¬ 
tro , che fu ruinato col refto della Città , quan¬ 
do fu prefa per fame dalle truppe di Severo (i). 
Antiochia ne avea ancora, c i fuoi Tftrioni furo¬ 
no cagione della trafcuraggine e della ruina di 
Macrino (2). In Tebe d’Egitto fi vuole che vi 
fofle Teatro, e che di là avelie prefo Pilade certe no¬ 
vità introdotte nell’Arte-Pantomimica. Erode Afca- 
lonita ne edificò uno magnifico in Gerufalemme (3). 

Mai non furono piti fontuofi e frequenti Ì 
Giuochi Scenici, quanto in tal tempo. Gl’lftrio- 
ni Mufici, Declamatori, e Ballerini , fi multipli- 
carono oltremodo. Fin dal Regno di Tiberio era¬ 

no 

(1) Herodian. Lib. III. 
(2) Id. lib. V. 
(3) Non fi è fatta menzione finóra di Teatro Ebreo, 

perchè effettivamente non ve ne fu prima che nella 
Paleftina dominaffero i Greci e i Romàni . E allora 
vi fiorì qualche Poeta Drammatico Ebreo , come Eze¬ 
chiele citato da Autori anteriori al! Era Griftiatia 
( di che veggafi Pietro Bayle Art. Ézechtel ), il quale 
compofe una Tragedia dell’ Ufcìta degli Ebrei dall' 
Egitto , intitolata . Gli antichi Poeti è 
Mufici Ebrei, quali furono Davide, Salomone,Afaf, 
Eman , ed altri, fi crede che fcriveffero ancora Dram¬ 
matici Componimenti , e per tale fenza contrailo è 
confìderata *la Cantica di Salomone ; ma che limili 
Poefie perveniffero ad effere uno Spettacolo decorato 
per far illufione e dilettar la moltitudine, non appa- 

rifce . 
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jao effi sì mimerofi , e riceveano paghe sì eforbi- 
fanti, ch’egli fi vide obbligato a rimediarvi (i). 
Ma non per quefto ne diminuì il numero , anzi 
andarono talmente crefcendo , che di fole Balleri¬ 
ne foreftiere , fecondo Ammiano (2) , fi contaro¬ 
no in Roma piìi di tremila, le quali co’loro Co¬ 
ri , e con altrettanti loro Maeftri , furono privi-* 
legiate ed eccettuate da un bando di sfratto dalla 
Città intimato per timore di careftia a tutti gli 
ftranieri Filofofì , Rétori ed altri Profeflbri . Il 
predominio poi che acquiftò la gente di Teatro 
fu gli animi degl’Imperadori degeneri,fu ecceffi- 
Yo. Caligola non fi tratteneva dal baciare in pub¬ 
blico r eccellente Pantomimo Tragico M. Lepido 
Mneftere; e quando egli ballava , le qualche Spet¬ 
tatore inconfiderato faceva il minimo romore , co¬ 
mandava che gliel recaflero innanzi, e di propria 
mano lo flagellava . Vitellio refle gran parte 
deU’Imperio a voglia di molti Iftrioni (4). Elio- 
gabalo diftribuì le maggiori dignità dell’ Imperio 
fra’ pubblici Iftrioni-Ballerini • molti ne deftinò 
Procuratori delle Provincie'ne pofe uno nell’Or¬ 
dine de’ Cavalieri, un altro nel Senatorio, un al¬ 

tro 
Hfce . L’ antichiffima Feda de’ Tabernacoli , in cui 
gli Ebrei divifi in Cori cantavano Inni al Creatore , 
tenendo in mano folti rami di palma , di cedm o di 
altro, conteneva alcuna parte di que’ femi che altro¬ 
ve diedero r origine alla Poefia Drammatica 5 ma pur 
non fi vede che tra gli Ebrei la produceflero . Efla 
fi rimale Tempre una Feiia Sacra, e mai non divenne 
Spettacolo Teatrale , come accadde ad altre Felle in 
altri paefi . 

(1) Svetonio nella Vita di Tiberio, cap. 54. 
(2) Lib. XXVir. cap. 5. 
(3) Svetonio nella Vita di Caligola , cap. 55, 
(4) L’ ifiefib nella Vita di Vitellio , cap. 12. 
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fro che da giovane avea rapprefentato nell’ iftcffa 
Roma, fu da lui creato Prefetto dell’Efercito (i). 

Ma non oftante il numero e la magnificen¬ 
za de’Teatri, e le ricchezze e’I favore degl’Iftrio- 
ni , noi cominciamo di qui a trovar il Vuoto 
della Storia Teatrale, perchè la Poefia Dramma- 
tica in tal periodo non acquiftò veruno Scrittore 
Greco o Latino che meritalfe di paffare a’Pode¬ 
ri . In Roma fi ripetevano appena l’antiche prò- ^ 
duzioni , e’l Popolo trovava infipido ogni altro 
Spettacolo Scenico fuorché i Pantomimi e i Mi¬ 
mi , i quali occuparono interamente i Teatri . 
In tempo di Antonino Pio da Capitolino fi fa 
menzione folamente di Marco Marnilo , Attore 
e Scrittore di Favole Mimiche, il quale ebbe 1’ 
ardire di fatireggiare i principali perfonaggi della 
Città, fenza eccettuarne l’ifteffo Imperadore. Mar¬ 
co Aurelio, di lui figliuolo adottivo e fucceffore, 
diceva , che le Commedie de’ fuoi tempi altro 
non erano che Mimi • Dagli Antonini fino alla 
divifione dell’ Imperio Romano non fi trova no¬ 
minato , eh’ io fappia, altro Scrittore Drammati¬ 
co a riferba d’ una Commedia in profa poco de- 
ona di lode , fcritta da un’Autore incerto ad imi¬ 
tazione dell’ ^/fulularia di Plauto, e così pure in¬ 

titolata (z), 
,E come trovarne dalla morte diTeodofio I. 

fino allo ftabilimento de’ Longobardi in Italia , 
periodo il piìi deplorabile per 1 Lmani'à per lo 
concorfo di tante calamità', di guerre , incendj , 

fame 

(1) Erodiano nel Libro V. . 
(2) V. il Tirabofehi nella Storia della Letteratura 

Italiana tom. II. lib. IV-, cap. 3. 



DE’ TEATRI. 175 
fame e pcfte, che defolarono 1’ Europa colla ve¬ 
nuta di tanti Barbari? * 

Non ne fomminiftra il rimanente del Seco¬ 
lo VI., quando i Popoli cominciarono a refpira- 
re alquanto. Troviamo in eflb iGiuochi e i dif- 
ordini Teatrali , e Giuftiniano Imperadore e Le- 
gislator famofo che chiama a parte dei fuo letto 
e dell’ alloro Imperiale la Mima Teodora ; ma 

^fion troviamo Scrittori Drammatici - 
Non ne troviamo nel VII. , Vili. , e IX. 

Secolo, ne quali fparì dal cofpetto degli uomini 
preffochè interamente ogni veftigio di Politica, 
Giurifprudenza, Arti , e Letteratura Romana , c 
s’introduflero nuovi Governi, nuove Leggi, nuo¬ 
vi Coftumi, nuove vcfti, nuovi nomi d’uomini 
c di paefi , c nuove Lingue , cangiamenti mara- 
vigliofi che non poterono accadere fenza 1’ cfter- 
niinio quafi totale degli antichi Abitatori . 

Non empiono quello gran Vuoto i foli igno¬ 
rati o negletti fei Dialoghi di Rofvita Monaca 
di Gandersheim , intitolati Commedie , che appar¬ 
tengono al Secolo X. Sono effe fcritte in un la¬ 
tino affai barbaro , e ripiene di apparizioni e in¬ 
cocrenze . La prima di effe è divifa in due par¬ 
ti, o Atti , e s’intitola Gallicano , eh’ è un Pa¬ 
gano Generale di Coftantino, il quale va a com¬ 
battere gli Sciti, n’ è vinto, è ricondotto da un^ 
Angelo contra di effi , è vittoriofo, fi battezza, 
e fa voto di caftità * e nella feconda parte l’Im- 
peradore non è piìi Coftantino, ma Giuliano, dal 
quale Gallicano vien»^ efiliato, e riporta la coro¬ 
na^ del martirio . Le altre cinque Commedie di 
un Atto folo fono intitolate, Dt^lcif^io, Callimaco , 
^Àbramo Eremita , Pafnu^to ^ e la Fede, la Sperane* 

za , 
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, e la Carità . Ciò che reca maggior maravi* 

glia in tali I)ialoghi fi è , che l’Autrice amava 
gli Antichi,e traduceva Terenzio. Gli fteffi Ca¬ 
pi d’opera dell’ Antichità fi leflero preffochè in 
tutti i tempi e in tutti i luoghi ; or perchè non 
vi produflero Tempre gli ftefli effetti ? Oltre a i 
riferiti Dialoghi o Commedie , in tutto il Se¬ 
colo X., e nel XI. , e XII. , febbene fi videro 
comparire alcune inforftii Poefie nelle nuove Lin-| 
gue , non ve ne furono a patto veruno Teatrali 

Don Blàs de Nafarre ^ Letterato Spagnuolo, 
mancato da non molti anni , in una fua Differ- 
tazione pubblicata nel 174^., faceva fperare mo¬ 
numenti Drammatici nella Letteratura Araba, ri- 

■ ca- 
* ,, Dopo r invafione de’ Barbari ( dice il dottiflì- 

,, mo Tirabofchi tom. IV. lib. III. cap. 3. ) , e fin- 
„ golarmente dopo quella de’ Longobardi , io non 
,, credo che fi poffa additare alcun componimento di 
,, fcena, o che fi polla trovare negli Scrittori indicio 
,, alcuno, che fu i Teatri fi recitafie veruna Azione 
,, Drammatica. Il piò antico Poema di quello gene-* 
,, re ne’ Secoli balfi , che fino a noi fia giunto, è , ■ 
j, s’ io non erro, una certa o Tragedia,oCommedia ■ 
,, che vogliam dirla , fcritta latinamente e data alla ) 
„ luce dalP,D. Bernardo Pez {Thefoht. Novtff. Anec~ ì 
„ dot. voi. II. P. Ili, pag. 185.), e intitolata .• i«- 
„ dus Pafchalìs de adventu & tntethu Anùchrifìila ■ 
„ quale egli penfa , che folfe rapprefentata in Ger- ' 
„ mania nel Secolo XII. Ognun vede qual Torta di , 
„ Dramma poteva a que’ tempi afpettarfi. Ivi in fat- i 
3, ti veggonfi apparir nella Scena il Papa, T Impera- 
j, dorè con piò altri Sovrani d’Europa e d’Afia ,e f 
», Anticrillo accompagnato dall’Erefia e dall’fpocrifia, ' 
5} e perfino la Sinagoga col Gentilefimo , che anclf | 
„ efiì ragionano “ . Non fi fa , fe quello Dramma| 
folf» mai andato in Teatro, e dove . > 
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cavati, dalla Libreria dell’Efcoriale (i). Fu illu- 
fione del fuo defiderio . Tra gli Arai)! non fi tro¬ 
va, fe non quello ch’ebbero tutte le Nazioni an¬ 
che rozze , cioè Mufica', Balli , e travedi menti 
adoperati ne’loro Giuochi di Canne, Quadriglie , 
e Tornei. Furono pur verfificatori , ma fi limi- 
tavano per lo piìl a’ componimenti di non molti 
verfi, ne’quali facevano pompa di acroftichi, an- 
titcfi , e giuochetti fulle parole , e fembra che i 
loro talenti poetici non foffero atti a foft'rire il 
pefo d’ un componimento grande e feguito come 
il Drammatico • Certamente nel Saggio della PoC- 
fia Araba del Signor CaftYÌ inferito nella Biblio¬ 
teca Arabico-Ifpana, da cui Nafatre fi promette¬ 
va tali monumenti , fi dice nettamente , che gli 
Arabi non conobbero gli Spettacoli Teatrali (2). 
E febbene il Cajìri aggiugne , che a fuo luogo 
avrebbe parlato di una o due Commedie Arabe, 
fcartabellafndo la di lui Biblioteca non trovai pu¬ 
re un folo componimento Drammatico, non dico, 
de’Secoli di cui ora parliamo , ma nè anco de’ 
feguenti fino all’ intera efpulfione de’ Mori dalle 
Spagne. Altro non vi fi legge fenonchè qualche 
Dialogo, ma non Teatrale,appartenente al Seco- 

M lo 

(1) Los Arabes y Moros (diceva ) fueron en las te~ 
pnfentac 'tones con hechos , gejìos y paìabras muy exce- 
lentes .... corno se harà vèr quando fe publìquen las 
reltquìas de fu Lheratura que por felìcidad grande fe 
han hallado poco ha en la famofa Librerìa del Efcorial; 
y aùn fin ellas fe puede probar con nuefiras Hifiortas. 

(2) ]am vero Arabes Europxorum more necTragxdias 
tiec Comadias agunt: an vero fcripferint , altum apud 
Scriptores filentìum . Cafiri in Mibl. Arabico-Hisp. 
pag. 85. 
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lo Xiy. e XV, Il primo del 74^. dell’ Egira , 
fcritto in verfi c Ì4 profa , è di Mohamad Ben 

Mobamad tAlbaliJìe y’ipterlo^uifcono 51. Arte-» 
fìci che fi beffeggiano vicendevolmente . L’ altro 
dell’ annp 845, dell’ Egira è di un Anonimo , e 
s’intitola Coniisdia Blateronis , in cui da diverfi 
interlocutori fi tratta di tre cofe differenti • nella 
prima parte della vendita d’ un cavallo , nella se-» 
conda delle .furberie d; alcuni vagabondi , nella 
terza di certi innamorati. S’ingannò adunque * 
fam, c feco traffe Velax^que^ che gli credè buo- 
naniente, ^oftui nell® Origini della Poeftn. C(ijìi~ 

gliana afferifce pripiaraente, che i Ronrtani porta¬ 
rono in Ifpagna i Giunchi Scenici , di che gli 
faremmo tenuti, fe ne aveffe addotta qualche pro¬ 
va • ma egli non appoggia la fua affcrtiva con 
yernna ragione o autorità (i), e folo prorompe in 

in- 

<0 Avrebbe egli almeno potuto far menzione del 
Teatro Sagantino, le cui ruine tuttavia fi oflervano, 
in Murviedro, Città edificata filile ceneri dell’antica 
Sagunto . Quello Teatro era capace di circa nove mi¬ 
la perfone fecondo il calcolo fattone dal celebre De¬ 
cano d’ Alicante D. Manuel Mmì, dotto Amico dei 
Gravina , nella lettera che ne fcrilfe a Monfignor 
Zondadari • Allufe a quello Teatro e ad altre Anti¬ 
chità di Murviedro il Poeta Leonardo ArgenfoU quan¬ 
do fcrilfe . 

,, Con marmples de nobles infcripcìpnes 
,, ( Teatro un tiempo y Aras ) en Sagunto. 
,, Fabrican oy tabernas y mefones. 

Vedali intorno a quello Teatro la Lettera Vili, del 
tomo IV. del meritamente ben accolto Viage d' E/~ 
paia del Signor D. Antonio Ponzy Segretario dell’Ac¬ 
cademia di San Fernando in Madrid . 
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invettive centra Filoftrato, perchè nella Vita di 
Apollonio affermò , che la Betica in tempo di 
Nerone neppur conofeeva gli Spettacoli Scenici. 
Soggiugne poi , che i Goti non permifero alla 
Pòeiià Drammatica di allignare in Ifpagna ; e con- 
ehiude, che gli Arabi ( che non 1’aveano ) ve 
la portarono , adottando lenza efame l’opinione 
di Nafarre, di cui abbìamq veduta la folidità , 

^ine hibto prirné^ 

I 

M z LI». 
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iTl B R Ò II. 
c A P o I. 

Ritorno delle Rapprefenta^ioni Teatrali dopo nate 

le Lingue moderne» 

L’ Orrore e la defblazione non furono le p^- 
glori confeguenze di quella rapida folgore Bo¬ 

reale che tutto mife in combuftione V Imperio 
Romano. Col tempo fi riparano le ftragi^ fi fe- 
minano di nuovo i campi, fi rialzano gli edificj, 
fe il nuovo Signore lalcia intatti i coftumi • e 
non alterando gran fatto il Governo , fembra egli 
fteflb conquiftato in certo modo dal Popolo |bg- 
giogato. I Tartari ultimi conquiftando la China, 
vi divennero Cinefi. Ma i figli de’Tartari anti¬ 
chi che inondarono le Provincie Romane , col 
nuovo Governo che vi ftabilirono , togliendoci i 
patrj coftumi , ci trasformarono nella loro barba¬ 
rie • ed oh quanto tardi il tempo diftrugge gli 
effetti di sì luttuofe vicende \ Pofe fulle noftre 
mine il fuo trono il Governo Feodale , polizia 
fino a quel punto a noi ignòta, e per natura po¬ 
co propizia all’ ordine e alla pubblica tranquilli¬ 
tà. Un Siftema per indole portato a dividere più 
che a unire , tagliava ogni più dilatato Reame 
in tante minute Signorie, le quali fc nella guer¬ 
ra per bifogno formavano un lol corpo , nella pa¬ 
ce nulla quali fra loro , c poco s’ attenevano al 
tutto. Naturalmente gelofo alimentava una con¬ 

tinua 
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lìnua difcordia c avverfione tra ’l Monarca e i 
Baroni, tra’ Baroni c Baroni , e tra’ Baroni e ’l 
Popolo . Di là vennero tante armate barriere , 
fortezze, caftella Baronali,oppofte a’Compagni c 
al Sovrano piìi che a’nemici ftranieri, delle qua¬ 
li e nel noftro Regno e altrove veggonfi tuttavia 
in piedi fu ripide balze grofle reliquie ; di là tan¬ 
te guerre inteftine, tanti diritti de’ Leudi e An- 
truftioni, Vàffalli angarj , parangarj , e fchiavl 
prediali &c. Or quando gli uomini trovanfi quali 
in. una mutua guerra , quando poca è la ficurez- 
za perfonale e preflbchè nulla la libertà , quan¬ 
do gli fpiriti gemono commoffi dal timore e de- 
preffi dall’ avvilimento , come coltivar le Scienze 
e le Arti, polir i Coftumi , e richiamar il Cu¬ 
llo fuggiafeo o rimpiattato ? Spazia allora fenza 
ritegno la ftupida la picca ignoranza , e tutto è 
fquallore, ruvidezza e tenebre * e tale era l’afpct- 
to dell’Europa fino al Secolo undecimo. * 

Qualche folitario Allievo della Sapienza, for¬ 
tunatamente apprelTatofi al Solio e all’ udito di 
Carlo Magno , avea eccitato il di lui genio acbac- 
cingerfi alla piU che Erculea fatica di rifehiara- 

M 5 re 

* „ Egli è certo ( dice un Eilofofo dell’ ultimò Set* 
„ tentrione ) che in ogni pàefe i prqgreffl delle Scien- 
„ ze fi fono aumentati à tnifurà della felicità nazio- 
„ naie . Lo spirito non prende jl fuo vigore , e noti 
„ fi fviluppa , per così dire, da’ fenC , che quando 

quefti non lo deviano col bifognò . Scienze ! Fi- 
„ glie della pubblica profperità , voi fiete *nate fem- 
„ pre ne i pih bei giorni degli Stati. Voi fiorivate 
„ nella Grecia, quando ella trionfava dell’ Afia. Voi 
„ foggiogafie Roma , allorché ella ebbe porto in ea-, 
>, tena 1’ Uaiverfo . „ 
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re e ingentilire i Popoli ; e in fatti quello graii 
Principe col foccorfo di alcuni Italiani (i) avea 
fparfo per le Provincie Oltramontane un barlume 
pafleggiero . Ma lotto i di lui Succeffori lì ricadde 
nella priftina ofcurità * Dimenticate le Leggi 
lèritte, il Dritto Romano ^ i Capitolari, foriera 
da per tutto le Collumanze ^ La Giudicatura cad- 
de nelle mani d’ uomini fenza lettere , i quali 
non di rado venivano dalle Parti obbligati a pro¬ 
var coll* armi la propria integrità e la giuftizìa 
della fentenza data , per la qual colà richiedevalì 
in efli più forza di corpo che di mente < La maggior 
parte degli Ecclefiaftici intendeva a (lento il La¬ 
tino del Breviario *. Lutfavano allora con que- 
fto linguaggio adulterato cénto Idiomi Oltramon¬ 
tani , e in tal conflitto di voci la neceffità di 
farli intendere dava la vita a certi nuovi gergo- 
nì, ciafcuno de’quali prendeva un carattere Na¬ 
zionale e diftinto,in Italia ^ in Francia, e nelle 
Spagne. 

Chi avrebbe mai allora potuto indovinare 
che in quelle nuove Lingue dovea col tempo ri¬ 

fio* 

(i) Offetvinfi le pruove che ne adduce 1’ Abate 
Tirabofehi Bibliotecarìp del Sereniffirao Duca di Mo¬ 
dena Tom. III. della Storia della Letteratura Ita¬ 
liana . 

* Rìen de plus rare chez Its Francois & chez lei 
Cernfains ( afferma un celebre Scrittor Francefe ), ^ue 
de fcavoir JtrWe jufqu au treìtteme & quatorztemeSié- 
r'/w.' prefque tous lei ^Eiei ri èto 'tent attefiés que pai 
tèmotns . Ce ne' fut, eri Frànte, que fous Charles VIL 
fn qu on redigeà paréerìt lesCoutumes de Fran¬ 
se. L art ti éerire étoit encore plus rare ehez les Ffpa- 
gnols . 
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fiorire la pih sfoggiata Eloquenza Ateniefe feRo* 
hiana ? che tutte le Mufe doveano abbellirle di 
tutte le loro grazie ? E pure il corfó naturale del¬ 
le Nazioni apportò una rivoluzione sì vaga é sì 
mirabile. Per uh fluflb e rifluflb còftantej avvé* 
rato da’ fatti, corrono le Nazioni dalla barbarie 
alla coltura j c poi dà quella a quella j quando 
1’una e l’altra arriva al grado eftremoi La bar¬ 
barie eftrcma produce l’inolia j la quale * col di¬ 
venir per forza indullriofa j apporta fucceffivamèrii 
te ricchezza è coltura . Là coltura eftrèma dège^ 
nera in luffo eccellivo j il quale diventa padrè 
della mollezzà e poltroneria j è allora col _ trafcu* 
tarfi le arti migliori èd utili y depravali il guftO* 
t rientrali nella barbarle ; 

L’Italia governata da’ favj Pontefici Ròniài 
hi e dagl’ tnìperadori Greci, prima d’ oghi altro 
Popolo emerfe dalle Othbre . Efla avèa Confervài 
to meglio l’ufo della Scrittura e i femi dell’ in- 
duftria (i) , e fu la prima a veder il cahiinihO 
d’arricchire per mezzo del Gomniercio . Fornì 
quello a molte Città d’ìtàlià il modo di ririìetterfi 
in libertà j fottO 1 Cui àUfpicj folo polibnO grlii- 
gegni ufcir della ttupidità e inazione; L’efertipiO 
ìser la vicinanza pafsò prima in Francia j e fi Co¬ 
municò di mano ih mano all’ Alemagnà j all’ In¬ 
ghilterra , alla Scozia ^ e alla Spagria ; In tal gui* 
la il Governo Peòdalé fu da per tutto ferito mpr- 
talmehte ; S’indebolì l’indipendenza de’ Baroni j 
le Corone accrebbero la propria prerogativa j è ’Ì 
Popolo ufeendo della fchlavitìi j diede allò Stato 

M 4 Cit^ 

(i) Montefquieu Éfprit des Lbix LiV XXVÌtL * 
Up. IL 
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Cittadini utili, liberi, induflriofì . Ed ecco co¬ 
me in tal periodo da per tutto fi videro i talen¬ 
ti ^fti in movimento , e sbucarono i Verfifica- 
tòri volgari Provenzali , Piccardi , Siciliani , e 
Tofcani. 

Rinate colla Libertà 1’ induftria e 1’ opere 
deir ingegno, fi rifvegliò lo fpirito imitatore rap- 
prefentativo . Il Commercio fece ftabilir le Fiere * 
c la neceflità di chiamarvi e trattenervi il con- 
corfo, v’ introdufle le danze e i divertimenti. Or 
il Clero , cui importava che i Popoli non ve- 
niflero diftratti dalla divozione , alla prima pro- 
fcrifse sì fatti spettacoli, ed in feguito , cangian¬ 
do condotta, volle egli coltivarli • Così in quel 
tempo poco luminofo una fpezie di Rapprefenta- 
llione s’intrufe fin nel Culto divino , e le Felle 
fi celebravano rapptefentandofi . Era notabile in 
Roano k Fejìa vÀ/ina/ta quale interveniva¬ 
no tutti i Profeti antichi colle loro divife ,6 1’ 
ifteflb Balaam full’Afina. Correva il Popolo vo¬ 
lentieri alla Fella àt Pav:^t , a quella degl’ Inno¬ 

centi e anche alla Mufica che fu introdotta nel¬ 
le Chiefe. I Monaci poi fi avvifarono ancora di 
mettere in Dialoghi le Vite de’Santi, come quel¬ 
la di Santa Caterina rapprefentata da’ Monaci di 
San Dionigi , ed altri innumerabili Dialoghi di 
fimil fatta , che andaronfi recitando di mano in 
mano in Francia , in Alemagna, in Italia , e nel¬ 
le Spagne, dove durarono per molti Secoli. Efli 
folcano ne’ primi tempi recitarli nelle Chiefe , o 
ne’ Cimiterj , dove paffava il Popolo , come a 
una pia ricreazione , dopo aver afcoltata la Pre¬ 
dica in Chiefa. Tali pietofi divertimenti ne’Ci- 
miterj, i quali fanoo fovvenire del bel contrailo 

del 
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del famofo quadro del Puffinò della Tomba in Ar¬ 

cadia , fvegliarono molto naturalmente le idee tea¬ 
trali. Ma fino al principio del Secolo XIII. non 
troviamo fra tante Poefie Piccarde, Provenzali , 
Siciliane, e Tofcane , veruna cofa che yeramen- 
te fi appartenga al Teatro . Si favella di Trage¬ 
die c Commedie compofte da Anfelrao Paidits 

nella poco efatta e veridica Storia de’ Poeti Pro¬ 
venzali del Noflradatnusma quegli fiori nel Secolo 
Iredicefimo, effendo morto nel izzo. E non ottan¬ 
te il titolo di Tragedie e Commedie , ette altro 
non erano che meri Monologhi, o Dialoghi Sa¬ 
tirici fenz’ azione , pofti in Mufica da lui ttef- 
fo (i), e cantati infieme con fua moglie, ch’egli 
menava feco in cambio di Meneflrels , o Jongle- 

wrs, da noi detti Giullari. L’Heregia deh Prey- 

res è il titolo che ci è nettato di uno de’ Dialo¬ 
ghi di Faidits . I nominati Menejìrels , a guifa 
de’ Rapfodi del tèmpo di Omero , andavano Tuo¬ 
nando e cantando fu i loro ttromenti la Mufica, 
c i Verfi de’Trovatori Provenzali, e giravano per 
i Gattelli de’ Signori per divertirli colla Mufica 
nell’ ora di definare *. Di quelli Menejìrels ebbe¬ 

ro 
(i) V. M.Fontenelle nella Storia dei Teatro Fran- 

cefe. 
* I Poeti Provenzali erano comunemente chiamati 

Trovatori dal trovar prontamente le rime, o Giullari 
ch’è lo tteflb che Buffoni. I Trovatorì poetavano per 
defio d’ onore e per genio ; e i Giullari folcano per 
intereffe cantar le altrui compofizioni. Effi sfidavanfi 
l’un l’altro a verfeggiare e a rimare innanzi a’Prin- 
cipi e a’gran Signori . E quando alcun di quelli ce¬ 
lebrar volea folenne Fella , colloro non mancavano 
di venirvi in folla per dar faggio del loro valore poe¬ 
tico j e farli gran nome . V. l'ijijìorie Litteraire dei 
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to ancora gl’ Inglefi, oli Sco^zefi , e i Danefì, e 
forfè furono i fucceffori de i Bardi e degli Scaldi. 

L’Alemagna nel Secolo XIII. avea i fuoi Min. 

nefotnger, o Cantori d’Amore » nelle cui Poefie, 
che ancora efiftono > neppur fi vede cofa veruna 
teatrale . Nelle Spagne fi trovano i verfi cantati 
da’ Pellegrini ^ che vifitavano il Sepolcro di Sali 
Giacomo j da’quali ha faputo Don Blàs de Na. 

yirre rintracciare la famofa origine letteraria delle 
Orazioni de* Ciechi . 

L Italia che già contava varj dotti Poeti ^ 
come Guitton d’Arezzo j Dante da Majano, Ci- 
no da Pifiòja, Guido Cavalcanti , Brunetto La¬ 
tini , è 1^ migliore di^ tutti Dante Alighieri , par 
che fia 1 unica Nazione che ci prefenti alcuni 
monumenti veramente teatrali del Secolo XIIL 
Il Signor Apoftolo Zeno di conofciuta etudizione^ 
probità j ed éfattezza ilìorica j ricaVò da varie 
Cronache, che in Padova nel Prato della Valle 
fi fece una Rappr'efentazlone fplrituale nel giorn» 
di Pafqua di Rèfurrezione dell’anno 124^. , 0 
1244. (i). Un altra Rapprefentazione de’Mifieri 
della Paflione di Crifio &c. trovali fatta nel Friu¬ 
li all’anno iipS. *. Anche il Bumaldi pretefe,' 

che 

Troubadoùrs par M. Miìfot , e^l Signor Abate Ti- 
tabofchi nella Storia della Letteratura Italiana tom^ 
IV. lib. III. cap. IL 

(0 V. le Annotazioni del chiariinmd Zeno all’EIo- 
Quenza Italiana di Monfignor Fontanini pag. 487., e 
le^di lui Lettere tom. II. pag 215. 

Anm Domini MCCXCVltl dìe Vili, exeunté 
Majo, y idelicet in dte Pentecojìes ^ & in aliis fequen^ 
tibus dieius faBa fuh reprafentatio Ludi Chrijlif vide- 

li- 
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clic Fabrizio da Bologna nel lajo. componefle 
volgari Tragedie . Ma quello fatto è confutato 
dal Quadrio nella Storta e Ragione d' ogni Poefia 

tom. IV. pagi ót. i c dal P. Ireneo Affo di Buf¬ 
ferò nella Prefazione zìì’Orfeo del Poliziano. Quel 
ehe però non féiftbra ammetter dubbio alcuno, fi 
è , che in Roma nel 12^4. fu iftituìta la Com-- 

pagaia del Gonfalone ( i cui Statuti furono ivi 
pubblicati nel 1584^ ) j la quale fi prefiffe per 
oggetto principale di rappreftntar i ^^erj della 
Paflionè di Noftro Signore , ficcome per lungo 
tempo efeguì ciafcun anno nella Settimana San- 

ta (i). 

CA. 

Jicet Pafftonisjf RtfuneBtonh , Afcenfionis , Adveatus 
Sanili Spiritus y & Adventus Chrtjìt ad Judiciumy in 
ernia Domini Patriarchi Aujlria Civitatis honorifice & 
laudabiliter perClerum. V. .Lodovico Muratori 
Rer. hai. voi. XXIV. pag. 1205. 

(i) V. les Reflexions Hifioriques & Critiques de M. 
Riccoboni fur differeni Théatres d' Europe , e’I Cava- 
iiei^ Planelli nel bel Trattato dell’ Opera in Mulìca 
Sez. I. cap. I.‘ 
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CAPO IL 

La Poejta Drammatica a imitazione degli ^Antichi 

rinafce in Italia nel Secolo XW. 

I’Amor delle Scienze e la delicatezza del Gu* 
^ fto, nobili frutti de’ Governi moderati, pro¬ 

ducono i veri Poeti. A niifura che quelli fi ele¬ 
vano , la Lingua fi fublima e perfeziona, e con* 
feia delle proprie forze va in traccia di nuovi og* 
getti per efercitarle . Ebbe appena Dante in Ita¬ 
lia ( come fece Omero in Grecia ed Ennio nel 
Lazio) innalzata e arricchita la Lingua Italiana 
moderna, che fi adoperò nella Poefia Drammati¬ 
ca . Il celebre Storico Padovano Albertino Muf¬ 
fato , nato all’ anno iz6i. come prova 1’ Abate 
TiVabofehi , e morto nel 1^30., ci fa fapere che 
nel 1300. già comunemente fi fcriveano nell’ Italia 
in verfi volgari le imprefe de’ Re , e fi cantava¬ 
no ne’ Teatri * . Erano dunque già comuni 
in Italia i divertimenti Teatrali nel 1300., cioè 
prima del 1304. quando nflla Tofeana , e pro¬ 

pria* 
* Et falere edam inquitis ampUjfma Regum Da- 

cumque gefla, quo fé valgi intellìgentiis conferant, pe- 
dum fyllabarumque menfuris variis linguis in vulgares 
traduci fermones^ 0“ in tieatris Ó" pulpitis cantilena- 
rum modulatione proferri . Albertino Muffato in ProU 
Itb. X. de Gejìis Italicorum . Veggafi ciò che fopra 
quello palio dice il dotto e giudiziofo Abate Tira- 
bofehi nella citata fua beli’Opera tom. IV. lib. III. 
cap. m. §. XXVII. pag. 342., e 345. 
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priamcnte nel Borgo San Priano fi fece la Rap- 
prefentazione facra teatrale, di cui parlano Giovan¬ 
ni Villani e T Ammirato nelle loro Storie , il 
Vafari nella vita di Buffalmacco , il Cionacci 
nelle Offervazioni fopra le Rime Sacre di Loren¬ 
zo de’ Medici, e ’l Crefcimbeni nella Storia della 
Poefia , il ^uale però ftimolla d’ argomento pro¬ 

fano *. 

Crebbero poi fra noi con tutta preftezza gli 
Studj Scenici , e vi fi coltivarono giufta la for¬ 
ma regolare degli Antichi da quelli fteflì gran 
Letterati , a’quali dee 1’ Europa il rinafcimento 
del gufto della Lingua Latina e dell’ Erudizione, 
al dotto Muffato , dico, e al non mai pienamen¬ 
te lodato Petrarca . Il primo ci lafciò due Tra¬ 
gedie Latine, fatte a imitazione di quelle di Se- 
neca , una intitolata Eccertnis dal famofo Ezzeli¬ 
no da Romano , Tiranno di Padova , che ne 
è 1’ argomento , 1’ altra <AchiHeis da Achille . 

Il 

* Il Tirabofchi nel tomo IV. lib. HI. cap. III. 
§. XXVI. pag. 540. & feq. recando il paffo di Gio¬ 
vanni Villani, non trova ombra di azion drammatica 
nel di lui racconto , ma bensì vi fcorge un popolare 
fpettacolo dellinato foltanto a trattener 1’ occhio de’ 
riguardanti , e non molto opportuno a un regolare 
Dialogo, quale a una teatrale rapprefentazion fi con¬ 
viene . Farmi nondimeno, che quefto dottiffìmo uòmo 
non Tempre abbia ragione quando è portato a credere, 
che le Rapprefentazion! de’ Sacri Mifterj ed altre pie 
Farfe , fatte nel XHI. e XIV. Secolo, foffero fiate 
quafi tutte mute , cioè che in quelle gli Attori fi 
componeflero negli a:tteggiamenti proprj de’ perfonag- 
gi , cui rapprefentavano , ma non yeniffero tra loro 
a Dialogo, 
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Il fecondo quafi fanciullo ( i ) cofflpofe unt 
Commedia intitolata la Filologia, la quale volle 
involare agli occhi de’ Pofteri * . Troviamo an¬ 
cora nell opere del Petrarca fatta onorata menzio¬ 

ne 

(i) Comosdiam me admodum tenera ataff diElaffe non 
inficiar fub Philologi* nomine . Petrarca Epiftol. fa- 
mil. i6. lib. VII. 

„ Due altri componimenti Drammatici col ti- 
„ tolo di Commedia ( dice Girolamo Tirabofchi tom. 
,, V. lib. III, cap. ) trovanfi in un Codice della 

Laurenziana attribuiti al Petrarca , uno full’ efpu- 
if gnazion di Cefena, fatta dal Cardinal Albornoz 1* 
„ anno 1357, , l’altro fulle vicende di Medea, L’ 
„ Abate de Sade ( Memoir^ de Petr. tom, IIL pag. 
» 45^- ) dubita» che fieno amendue opere fuppofte al 
„ Petrarca ; ma prima di lui avea già moffo un 
„ tal dubbio l'Abate Mehus ( Vit. Ambrog. Camald. 
» P‘18' ) > 11 quale ci badato ancor qualche fag- 
»> si® dello ftile di effe , che non è certamente con- 
„ forme a quel del Petrarca . Finalmente Giovanni 
„ Manzini dalla Motta, natio di Lunigiana , di, cui 
„ r Abate Lazzeri ( Mifceli. Coll, Rom. voi, I, pag. 
,, 175. &‘c.) ha pubblicate tredici lettere Latine fcrit- 
„ te verfo la fine di quello Secolo , in una di effe 
„ parla di una fua Tragedia , che avea fcritta fopra 
„ la caduta di Antonio dalla Scala , quando gli fu 
,, tolto il dominio di Verona , e ne reca egli mede- 
„ fimo alcuni verfi, che non ci fanno defiderar mol- 
„ to di vederne il rimanente. Qpefli fono, a dir ve- 
„ ro, abbozzi di Poefie Teatrali, anzi che vereTra- 
„ gedie e Commedie . Ma non è nondimeno, piccio- 
„ La lode r avere pur cominciato , aprendo così la 
„ firada a’ valorofi Poeti, che venner pofcia ; e an- 
», che in quello, come in quafi ogni dtro genere di 
„ Letteratura , non fi può contraflare all’ Italia il 
„ vanto di effere fiata Maeflra di tutte 1’ altre Na- 
„ zioni, 
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ne cU un celebre Attore de’Tuoi giorni , fomma- 
incìife erudito , nominato Tommafo Bambafto da 
Ferrara , della cui amillà fi gloriava quello Prin¬ 
cipe de’ noftri Lirici, come' il Principe degli Ora¬ 
tori Latini di quella di Rofcio , a cui lo com¬ 
parava per la dottrina e per 1’ eccellenza nel rap- 
prefentarf (j). Pier Paolo Vergerio il vecchio , 
nato circa il 134^,, come prova il Tirabofchi (2), 
fcrilTe in età ancpr giovanile una Commedia in¬ 
titolata Paulus, Comoedta ad juvenum mores cor- 

rigendos, la quale confervafi in un Codice a pen¬ 
sa nell’ Ambrofiana di Milano (3) . 

All di là dalle Alpi i foli Provenzali feri- 
veano in tal periodo componimenti che ralfomi- 
gliavanp a i Teatrali, ma lontani affai dall’ imi¬ 
tar gli A ntichi. Non trovavafi tra’ Provenzali nè 
un Muffato , nè un Petrarca , nè un Verge¬ 
rio , Efli ignoravano , dice M. De Fonte- 

nelle , che nel Mondo eranvi una volta fla¬ 
ti Greci e Latini, Le loro Compofizioni chia¬ 
mate Drammatiche, nude d’azione, eran piutto- 
flo Dialoghi che Drammi (4). Il Trovatore Lu¬ 
ca de Grmaud, il quale per altro era Genovefe, 
fatireggiò nS’fuoì Drammi o Dialoghi Provenza¬ 
li il Pontefice Bonifacio Vili. Batifta Parafols 

Limofino, morto nel 1383., fcriffe cinque Tra¬ 
gedie contro Giovanna I. Conteffa di Provenza 
e Regina di Napoli ancor vivente . 

Si 

(1) Petrarca h Senìlìbus. 
(2) V. la Stqria della Letteratura Italiana tom.VI. 

Part. II. lib. lil, cap. I. pag. 56. 
(3) V. Aporfolo Zeno Differì. Voff. t©m. I. pag.59. 
(4) Vedafi l’Introduzione àsWìBìbhoth. Poeriq. Fran. 
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Si approllìmava il Secolo verfo il fine, cor¬ 

rendo l’anno 1380., allorcliè tra’ FranceQ comin¬ 
ciò il Canto Reale . Eflb confifteva in verfi in 
lode della Vergine e de’Santi, cantati a compe¬ 
tenza da’ varj branchi di Pellegrini venuti da’ 
Santuari (i) . Da principio fermavanfi a cantar 
nelle Piazze, facendo come uno fteccato co’ loro 
bordoni , e apprelTo montarono fu di un ruftico 
palco in una Cafa fifla comprata efpreflamente da 
alcuni Cittadini per trar profitto della folla che 
concorreva a quello nuovo e devoto divertimento. 

• Nulla di tali cofe troviamo ancora nelle 
Spagne. Tra gli Aragonefi s’incontrano foloPoe¬ 
ti e Giullari . Nel 1328. celebrandofi le Fede 
per la coronazione del Re d’Aragona, i Giulla¬ 
ri Ramafet e Novellet cantarono molti verfi com¬ 
polli dall’ Infante Don Pietro , Fratello del Re. 

Si trovano bensì Rapprefentazioni facre in 
Alemagna . Varie Cronache rapportate dal Men- 
kenio nel tomo II. e III. degli Scrittori delle 
cofe Germaniche riferifeono , che Federico Mar¬ 
gravio di Mifnia e Langravio di Turingia afli- 
ftette a una Rapprefentazione delle dieci Vergini 
mentovate nel Vangelo , fatta pubbficamente da’ 
Preti della Città d’Eifenach nel 1322. , quindici 
giorni dopo Pafqua . 

Anche in quello Secolo troviamo i Millerj 
rapprefentati dagli Ecclefiallici e Scolari in In¬ 
ghilterra • anzi efli talmente fe ne credevamo i 
proprj e legittimi Attori, che non foffrivano che 
altri fe ne ingerifle . Gli Studenti di San Paolo 
nel 137S. prefentarono una Supplica a Riccar¬ 

do II. 

(1) Menellrier DfJ Reprefentaùent tn Muftque. 
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éo II. y affinchè fi degnafle proibire a certi igno¬ 
ranti di rapprcfentar le Storie del Vecchio Tc- 
ftamento in pregiudizio del Clero (i) . 

CAPO III. 

Za Poefta- Drammatica nel Secolo XK. fa maggiori 

frogreffi in Italia-In Francia cominciano i 

Miflerj ■- 

DUe berr differenti appetti , contraddittorj alT 
apparenza , iogliono d’ ordinario prefcntj^e 

a chi le efamina y quelle colte Inazioni che 
no rcndute chiare per le cofe operate o patite 
nella pace e nella guerra . Mirandole nel punto 
di vifta che difcopre i molti loro progrcfli nelle 
Scienze e nelle Arti ^ fembrcrà che. un’ aurea pa¬ 
ce abbia dovuto fornir tutto T agio agli Artefici 
e FiloCafì tranquilli per gire tant’ oltre . E fe fi 
offervino dal punto che ne manifefta le politiche 
turbolenze e le guerre tollerate nel tempo fieffo , 
fi temerà pel deftino delle Arti y fupponendole 
efiliate , oppreffe,. o annichilite: .. Ma tali riflef- 
fioni che poffono effer giufte nelle inondazioni 
de’ Barbari , nelle quali tutto è orrore e diftru- 

■zione, ben di rado fi avverano nelle guerre ap¬ 
portate da’Popoli colti. In quefte la Nazione che 

N le 

r- (i) V. il Libro I^lefe in titolato il Compagno del 
<-Team ^ 0 Dettaglio ifiorìco degli Scrittori Drammatici 

‘j-della Gran Brettagna prèffo la Gazzetta Letteraria 
dell’Europa del mefe di Marzo 
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le fofFre, fida nel Sovrano che vigila per tutti , 
e conta ne’ cali avverfi nella moderazione del vin¬ 
citore j ond’ è che gli Artifti, a fomiglianza deli’ 
api, attendono con una certa (èrenità di animo 
4 i loro lavoriArfe l’Italia d’ un grand’ incen¬ 
dio di guerra in diverfi fuoi paefi nel Secolo XV., 
ma le contefe de’Pifani co’Fiorentini, de’Vene¬ 
ziani co’ Duchi di Milano,degli Angioini cogli 
Aragonefi, non inìpedirono l’alto favore, la gene- 
rofa protezione, e la magnanima liberalità e mu¬ 
nificenza de’noftri Principi, Miniftri, Generali, 
e Grandi verfo le Lettere, Scienze ed Arti tutte, 
c verfo i coltivatori di effe * , non la fervida e 
quali generale applicazione di ogni uomo di let¬ 
tera ad apprender profondatamente le due più fa- 

.mofe Lingue de’ Dotti , non l’univerfale entufia- 
fmo 

* Dove liete andati, felici tempi, in cui ogni Prin¬ 
cipe, ogni Signore del bel Paefe , 

„ Ch’Appennin parte, e’l mar circonda,e l’Alpe, 

fi faceva gloria di elfer Mecenate delle Lettere, e di 
conofcere, amare , . onorar , premiare , incoraggiar 
e proteggere con grandezza d’ animo e buon fenno 
le Arti tutte e gli Artefici ? La Francia e 1’ Inghil¬ 
terra per loro buona forte fin dal Secolo fcorfo go¬ 
dono di quello gran vantaggio ed onore che tanto in- 
fluifce nella felicità degli Stati . Let taUnt endermis 
dans le fe'tn de la nature ( dice egregiamente il Car¬ 
dinal de Bernis ) ne s'èveìllent prefque f amate qu à I4 
voix dee Prtnces bienfai/ans. E un nofiro Scrittore an¬ 
che così : „ Il favor de’ Monarchi fa germogliare 
j> nello Stato gli Uomini illufiri, ed accende 1 ani- 
), me grandi ad operar cofe grandi •* quelle fono le 
» molle che fanno muovere gli umani talenti. 
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fmo dì quanti a quel tempo eruditi viveano,di 
andare da per tutto, anche in lontane Regioni , 
ricercando e difotterrando i Codici Greci e La¬ 

tini * , non l’ardente premura di moltiplicarli colle 
copie, confrontarli, correggerli, interpretarli, tradur¬ 
li , comentarli, non il raccòrrò da ogni banda Di¬ 
plomi, Medaglie , Cammei , Ifcrizioni , Stature 
ed altri antichi monumenti , non lo ftabilimento 
di varie Accademie , non la fondazione di altre 
Univerfità, non l’iftituzione di nuove Cattedre , 
non 1’ aprimento di pubbliche Biblioteche e di 
Teatri., non la rapida e maravigliofa moltiplica¬ 
zione delle Stamperie per le Città , e fin anco per 
le piii ignote contrade d’Italia , non il promo¬ 
vimento dello fiudio della Platonica Filofofia per 
mezzo di Gioirlo Gemifto Pletone , e fingolar- 
mente di Marfiglio Ficino e di Giovanni Pico 
della Mirandola in Firenze, e del Cardinal Bef- 

farione in Roma , non il riforgimento dell’Epopea 
Italiana e i progreffi dcH’Arte Drammaticà, non il 
felice coltivamento dell’ Eloquenza e della Poefia La- 
tina,e di ogni altro genere di erudizione,precipuamen- 

N a te 

Quali tutti gli Autori originali trovati furono 
nel Secolo XV. dagl’italiani in Italia, od altrove , 
Tre noftri famofi Letterati viaggiarono in Grecia a 
tal uopo, Guarino da Verona, Giovanni Auriipa,e 
Francefeo Filelfo , il fecondo de’quali , più che gli 
altri, ci arrecò ricchiflima fuppéllettile di Codici Gre- 
d. Poggio Fiorentino fu tra i ritrovatori di antiche 
9pere celeberrimo , nè ad alcun’ altro in quello ge- 
fiete di gloria cedè Tommafo da Sarzana^cHe pofei^ 
lotto il nome di Niccolò V. montò falla Cattedra 
di San Pietro , oltre a molti altri , de’ quali parla 
colla fuà folita dottrina ed efattezza il foprallodato 
Storico della Letteratura Italiana. 
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te per le cure,l’ ingegno e’I buon gufto del Se¬ 
gretario e Conigliere de’ noftri Re Aragonefi Gio¬ 
vanni Fontano * , e del Precettore di Leone X. 
Agnolo Poliziano, e del noftro Regnicolo Giulio 
Pomponio Leto , non impedirono in fomma 1’ 
acquifto e ’l dilatamento delle piacevoli ed utili 
cognizioni letterarie e fcientifiche , nè 1’ attività 
e’! progreflb dello fpirito umano (i). 

Quanto agli ftudj teatrali divennero Tempre 
piu comuni in quello Secolo , e ne fieno tcftimo- 
nj parlanti le tante produzioni erudite che prefea- 
tiamo a* poco inftrutti dell’ Italica Letteratura . 
Sull’efempio del Muffato il Fatrizio Veneto Gre* 
gorió Corraro , morto nel 14(^4. , compole in 
verfi Latini nell’ età di foli i8. anni una Tra¬ 
gedia intitolata Progne , alla quale fanno plaulb 
con Lilio Gregorio Giraldi e Scipione Maffèi 
tutti gl’ intelligenti del Latino linguaggio e del¬ 
la Poefia Drammatica . Fu ftampata per la pri¬ 
ma volta in Venezia nel 1558., e il Domenichi 
la traduffe in Italiano , fpacciandola qual cofa 
fua. Laudivio, Poeta natio del Regno di Napo¬ 
li ** ,e uno tra cobro ehe componevano l’Acca¬ 

de. 

* La vita del gran Fontano è fiata in elegante 
Latino fcritta dal dotto Padre dell’ Oratorio D. Ro¬ 
berto di Sarno , e ftampata in Napoli nel 1761. pref- 
fo i Fratelli Simonl. 

(1) Leggali il Tomo VI. Part. !• e IL della Sto¬ 
ria della Letteratura Italiana di Girolamo Tirabofchi. 

** In un Codice della Biblioteca Eftenfe, in cui 
fi contiene la traduzione Latina delle Lettere attri¬ 
buite a Maometto IL , fatta da Laudivio , quelli , 
come ci attefia il Tirabofchi , vien detto Cavaliere 
Cero/olimìtano . Egli chiamolfi non Veronenfis , come 

da- 



DE’ TEATRI . 197 
detnia del Panormita , <;ompofe anche una Tra» 
gedia Latina in verfi jambici , divifa in cinque 
Atti, dedicata al Duca di Ferrara Borfo d’Efte, 
e intitolata De captivitate Ducis Jacobi . L’argo¬ 
mento di quella Tragedia , la quale confervafi 
manofcritta nella Biblioteca Eftenfe * , fono le 
vicende del famofo Generale|Jacopo Piccinino , 
che l’anno 14^4. fatto improvvifamente arredare 
da Ferdinando Re di Napoli , fu pofeia per or¬ 
dine dello fteffo Re uccifo **. 11 Marchefe Maf- 
fei nella Verona Illujìrata Part. II. parla eziandio 
di una Tragedia Latina di Bernardino Campa¬ 
gna fulla Pajjìone di Crijìo y da lui dedicata al 
Pontefice Siilo IV. 

Giovanni Sulpizio che fotto il Pontificato 
d’Innocenzo Vili, teneva fcuola di Belle Lette¬ 
re in Roma, vi fece rapprefentare un’altra Trage¬ 
dia , e fu la prima veduta in quella Città dopo 
molti Secoli, fecondo ciò che fcrlve rideffo Sul¬ 
pizio nella Dedicatoria delle fue Note Copra Vi- 
truvio fatta al Cardinal Rafaello Riario Nipote 

N 3 di 
dubita doverli leggere il MafFei nella Verona llluftra- 
ta Part. II. pag. 202. , ma Veranenfis , fecondo il 
Tirabofehi, dalla Terra di Vairano , di cui probabil¬ 
mente Laudivio fu Barone , fituata nella Campagna 
Felice vicin di Marzano mia Patria. ^ 

* Veggafi il piò volte mentovato Tirabofehi, Bi¬ 
bliotecario del Serenilfimo Duca di ‘Modena , nella 
citata Storia tom. VI. Parte II. lib. III. cap. 3. pag. 181. 

** Si può notare che dal riforgimento delle Lette¬ 
re in Italia quella è la terza Tragedia Latina , in 
cui , dopo V Ezzelino del Muffato e la caduta di An¬ 
tonio dalla Scàta del foprammentovato Manzini dalla 
Motta, veggafi trattato argomento recente e nonla- 
»olofo. 
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di Sifto IV. * Pietro Bayle , citando il Bairt Me» 
nejlrìet ^ afferma che quella Tragedia fu cantata 
come. un’Opera muficale d’oggidì , fondandoli ful- 
le parole del medefimo Sulpizio. Tragcedìam qmm 
nos agere & cantare primi hoc avo docuimus. Sem» 
brami però, eh’ eflì facciano fignificar troppo a 
queir agere & cantare. Egli è vero che quelle vo* 
ci potrebbero far folpettare alquanto, che la Tra¬ 
gedia fòffe Hata tutta , come ora 1’ Òpera dram¬ 
matica , dal principio lino al line polla in muli- 
ta j ma potriano con interpretazione forfè piìi 
fondata aver due altri lignificati , in ciafeun de’ 
quali fparifee ogn’ idea di Opera. Primieramente 
potrebbero efprimere rappvefentare e declamare y pev» 
chè cantare diceli pure d^ Latini e da noi il re¬ 
citar verjtypev quella fpezie di canto, con cui li 
declamano; ed oltracciò, io wwfo, dice ogni Poe¬ 
ta che prende a narrare ; cantano alternando i Pa- 
ftori Siracufani , e Mantuani , e gli Arcadi-Ro* 

mani. 

* I primi che in quello Secolo , e probabilmen¬ 
te verfo il 1480. , cominciarono a fare rapprefenta- 
re in Roma le Commedie di Terenzio e di Plauto, 
ed anche altre Compofizioni Drammatiche di Poeti mo¬ 
derni , e a illruire la Gioventù a ben recitarle e decla¬ 
marle , furono due illullri Grammatici e Filologi di que* 
tempi , Giulio Pomponio Leto dell’ AmendoUa di 
Calabria, inftitutor dell’Accademia Romana , e Gio¬ 
vanni Sulpizio da Verdi dello Stato Pontificio , per 
opera de’ quali i due Cardinali Pietro e Rafaello Ria- 
rj fecero vedere a Roma moderna per la prima vol¬ 
ta Spettacoli Teatrali fatti con gran magnificenza . 
Leggali la vita di Pomponio Leto , feruta dal cele¬ 
bre di lui Difcepolo Marcantonio Sabellico,e veggali 
il Quadrio tom. V. pag. 57., e’i Tirabofehi tom.VI. 
Part. IL pag. 183. feq. 
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mani . Seeondariamente 'fi può aggiugnere , che 
Sulpizio avrà volutò dinotar coìV agere il rapprc- 
fentar nudamente la Tragedia , e col cantare il 
cantarne con vera Mufica ciò che va cantato , 
cioè ì Cori , quaì cofa fi direbbe acconciamente 
cott Latina proprietà agere & cantare Tragmdiam ' 
fenza convertirla in Melodramma moderno . So¬ 
pra fimili fondamenti il V. Meneflrier ^ e qualche 
altro erudito ritrovano l’Opera in Mufica dovun¬ 
que fi fon cantati verfi folennemente , ne’ Canti 
de’ Pellegrini di Parigi, nelle Sacre Cantate del¬ 
le Chiefe, nelle Cantilene riferite dal Muffato &c. 
E potevano allungarne la lillà co’ verfi cantati da* 
Mori prima delle Giollre ^ con i Corei Meflica- 
ni, colle Mufiche Peruviane, con i Cantici rulli¬ 
ci de’Selvaggi , e con che no ? Ma i Moderni 
alla voce Opera aggiungono un’ idea complicata e 
circollanziata per modo che la diverfificano, non 
che dalle cofe foprannomate, ma dagli llelfi Com¬ 
ponimenti Drammatici Greci e Latini ^ a’ quali 
affai s’avvicina (i). Si aggiunga di più, che di¬ 
cendo Sulpizio d’ aver dopo molti fecoli fatti rap- 
prefentare in Roma una Tragedia , ci fa retroce¬ 
dere col penliero almeno fino a’ Latini , e 

N 4 non 

(0 In quello Secolo ancora , e propriamente nel 
k4S9, da Bergonzo Botta , Gentiluomo Tortonefe , 
lu data quella si magnifica Feda nelle Nozze d’ Ifa- 
oella d’ Aragona , Figlia di Alfonfo Duca di Cala¬ 
bria, con Giovanni Galeazzo Duca di Milano, nella 
quale la Poefia , la Mulica , la Meccanica , e la Dan¬ 
za fpiegaroao tutte le loro pompe . Ma nè quella 
fontuofa Fella che forprefe l’ Europa leggendone la 
defeirizione , nè la Farfa del Sannazzaro rapprefenta- 
ta in Napoli nella Sala diCallelCapoano nei 1492.» 
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non polliamo altrimenti concepire la Tragedia dì 
cui fa motto , fe non. come quella degli Anti* 
chi , e non già come T Opera Eroica moderna. 
Ciò che folo con certezza fi deduce dalle pa¬ 
role di Sulpizio , fi è che quel Componimen¬ 
to, fu una Tragedia . Che poi quella fi cantaflc 
tutta , come pretende il P. Meneflrier , o i foli Cori, 
come noi proponiamo , fon due opinioni arbitra¬ 
rie che .hanno bifogno di nuova luce iftorica, 

Verfo la fine di quello Secolo, cioè nel 1492. 
Carlo Verardi da Cefen,a , Arcidiacono nella fua 
Patria , e Cameriere e Segretario de’Brevi di Pao¬ 
lo II., di Siilo IV. , d’ Innocenzo Vili. ^ e di 
Aleflandro VI. , corapofe ancora due Drammi , 
che furono ftampati e fatti folennemenre rappre- 
fentare in Roma dal fopraccennato Cardinal Ria- 
rio j r uno in profa Latina ( trattone l'argomento 
e ’l prologo che fono in verfi jambici ) filli* efpu- 
gnazione di Granata, fatta dal Re Ferdinando il 
Cattolico' e l’altro intitolato Fernandus fervatus, 

ideato dal Verardi aH’occafioHe dell’ attentato di 
un ficario centra la Perfona dei raedefimo Re 
Ferdinando , e poi dillelb in verfi efametri da 
Marcellino luo Nipote . 

Non parleremo qui delle Rapprefentazioni 
àfì Mìjhr) y le quali elTendofi ne’ Secoli preceden¬ 
ti ufate in Italia , furono pure in quello conti- 

nua- 
nè le Fede di Vetfailles date da Luigi XIV. nel i66^.f 
nè le Felle e Malcherate degli Arabi in tante occa- 
lìoni, nè qualfivoglia altro limile Spettacolo , in cui 
fi profondono le ricchezze facendo ufo del Ballo, del¬ 
le Decorazioni , della Mufica e della Poefia , com¬ 
pongono quel Tutto concatenato ed tino che appreflb 
portò il titolo ài Opera, 
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nuate a Roma e in altri luoghi con maggior fon» 
tuofità ed arte,e per lo piU in volgare Idioma(i). 
Cotefte facre Rapprefentazioni, quafi tutte per 1* 
addietro incondite» indecenti e fcónneffe , rifve- 
gliando nuovamente ad alcuni dotti e ingegnoli 
Italiani l’idea dell’ antica Drammatica da moltif- 
fimi Secoli già eftinta , dieder loro probabilmen¬ 
te la prima fpinta a trattar anche fulla Scena ar¬ 
gomenti profani e in Latino e nella natia Fa¬ 
vella con più eleganza e sfoggio e con qualche 
regolarità e principio di buon gufto, fecondo che 
que’ tempi lo potevano in tal genere di compofi- 
zione permettere , nella ftelfa guifa che i rozzi 
Cori Paftorali ed i femplici Inni Dionifiaci della 
primitiva Tragedia Greca mofsero 1’ ingegno di 
Epigene, di Tefpide , e di Frinico a darle nuo¬ 
va forma e nuovo luftro - 

La prima Tragedia che nel ri forgi mento del¬ 
le Lettere venilTe a luce in bello ed elegante Iti¬ 
le Italianó ,, e con qualche idea di ben regolata 
azione, fu certamente VOrfea del foprallodato An¬ 
giolo Ambrogini da Montepulciano, detto comu¬ 
nemente Angiolo Poltgiano . Non oltrepaffava l* 
Autore , per quanto credefi da taluni, l’anno dì- 
ciottefimo della fua età quando la compofe in 

tempo di duo giorni, come egli fteffo dice in una 
fua lettera a Carlo Canale , intra contìnui tumul¬ 

ti a requijìc^tone del Reverendijjtmo Cardinale Man- 

titano Francefeo Gonzaga in occafione che quelli 
da 

(1) Chi defidera efatta notizia delle Rapprefenta¬ 
zioni de’ Sacri Miflerf fatte in quello XV. Secolò , 
legga il Tirabofehi tom. VI* Part. II. lib. III. pag. 
•82. feqq. , 
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da Bologna ) ove rifi^deva Legato, portolfi a Maa« " 
tova fua Patria , ove era Vefcovo , nel 1472., 
ficcome con il dotto Abate Bettinelli ftabilifce il 
chiaro Padre Ireneo Affò di Buffeto Minor Of- 
fèrvante, che nell’ anno fcorfo ha fatto a onore 
c benefìcio della Letteràtura Italiana (lampare in 
Venezia appreffo Giovanni Vitto /’ Orfeo , Tra¬ 
gedia di Meffer ^Angiolo Polie^iano tratta per la 
prima volta da due vetujli Codici ^ ed alla fua in¬ 
tegrità e perfetifone ridotta ed illujlrata *, 

Parlando ora delle Commedie, veggiamo che 
parecchie trovanfene fino alla metà di quello Se¬ 
colo fcritte in Latino da i nodri piìi accreditati 
Letterati . Il celebre Leonardo Bruni , che da 
Arezzo fua Patria è comunemente detto Leonardo 
-Aretino y nato nel \^6g. , e morto nel 1444. « 
fece una Comedia Latina , intitolata Peliffena y 
Rampata piii volte in Lipfia nel principio del 
XVI. Secolo. Leon Battida Alberti,uno de’pili 
gran valentuomini de’ fuoi tempi , nato fecondo 
il Manni e’I Dottor Lami nei 1378. , e fecon¬ 

do 

* In qaeda nuova Edizione, dal P. Affò correda¬ 
ta eziandio di belle Oflervazioni appartenenti alla Sto¬ 
ria della Poefia Drammatica , 1’ Orfeo che fu fatto 
magnificamente rapprefentare in Mantova dal fuddet- 
to Principe Porporato, non folo vien purgato da tut¬ 
te quélle macchie che lo tenevano deturpato nelle an¬ 
teriori edizioni fcontrafatte e fcompoiìe , ma è flato 
diligentemente affai più regolato nel dialogo , ed in 
cinque Atti divifo , quale ufcì dalla penna del fuq 
Autore. Veggafi ciò che ne dicono i dotti Autori 
dell’Efemeridi letterarie di Roma Num. XLI. li i2« 
Ottobre » è GiroÙinio TiraboCchi nel cìuto 
luogo. 
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do il Bocchi nel 1400., e , fecondo che con mag« 
gior probabilità congettura ilTirabofchi, nel 1414.» 
fcrifle anche in Latino nell’ età di 20. anni una 
Comedia, intitolata Philodoxeos, che per due lu- 
ftri fu creduta opera di antico Scrittore „ perchè 

( al dir del prelodato Tirabofchi ) comunque 
,, ìcritta in profa, ha nondimeno alquanto dello 
,, Itile de’ Comici antichi, e pruova lo Audio che 
„ r Alberti avea fatto della Lingua Latina . 
QueAa Commedia poi , quantunque Rata fofle 
dall’ Autore all’ età di trent’ anni ritoccata c di¬ 
vulgata come fua , e dedicata al Marchefe di 
Ferrara Leonello d’Efte, uno de’pili dotti Prin¬ 
cipi della fua età , e de’ più fplendidi Mecenati 
della Letteratura, fu da Aldo Manuzio il giova¬ 
ne pubblicata nel 1588. fotto il nome di Lepido 
Comico Poeta antico. Un’altra Commedia , in¬ 
titolata Philogenta , fu eziandio data alla luce in 
buona profa Latina circa il tempo medefimo da 
Ugolino da Parma, della famiglia Pifani. Di ef- 
fa non fappiamo indicar edizione alcuna : contut- 
tociò, per quanto ci riferifce il Tirabofchi, con- 
fervarfene copia a penna, ma fenza nome di Au¬ 
tore, nella Biblioteca Eftenfe, e Alberto da 
ce ne ha dato un’eftratto (i). Verfo la metà del 
Secolo Secco Polentone , o fia da Polenta, il qua¬ 
le dagli Scrittori di que’tempi vien^omunemen- 
te chiamato i’/co, o Xlcus Polentoms^i e a cui i 
Padovani aggiungono il cognome di Riccia com- 
pofe pure latinamente una Commedia in profa , 
che ha per titolo Lufus ebrìorum , e che ferbafì 
.manofcritta fra’ Codici di Giacomo Soranzo . Di 

que- 
(i) V. Margarita Poet. Part. V. cap. 17, 
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<iuefl:a poi fece una traduzione Italiana Modeflta 
Polentone , e pubblicolla in Trento nel 1472. 
col titolo di Catìnia da Catinio protagonifta del¬ 
la Favola, la quale, fecondo che penfa A portolo 
Zeno (i) , è la pili antica Commedia in profa 
volgare, che fi abbia alle rtampe. 

Nell’anno 148^. cominciarono ad. imitazion 
di Roma , e con maggior magnificenza , a rap- 
prefentarfi in Ferrara Ferte e Spettacoli Teatrali 
lotto la direzione dell’ infelice Ercole Strozzi, fi¬ 
glio di Tito Vefpafiano Strozzi Ferrarefe (z) „ e 
„ niuno vi ebbe ( dice 1’ eruditiflimo Tirabofchi ) 
„ che nella pompa di tali Spettacoli andafle tant’ 
„ oltre quanto Ercole I. Duca di Ferrara, Prin- 
„ cipe veramente magnifico al pari di qualunque 
,, più poffente Sovrano A i 25. di Gennajo 
del fuccennato anno, fecondo l’antico DiarioFer- 
t'arefe , querto fplendi do Duca fece rapprelentare in 
un gran Teatro di legno, fatto innalzare nel Cor¬ 
tile del fuo Palagio, la Commedia de i Msnecmi 

di 
(t) Nelle Annotazioni alla Biblioteca Italiana di 

Monfignor pontanini tom. I, pag. 358. 
(2) V. le Memorie irtoriche de’ Letterati Ferrarefi, 

opera poftuina di Gianandrea Barotti. 
* Ecco ciò che ne dicono gli Autori dell’ Efeme- 

fidi letterarie di Roma , parlando delle poc’anzi ci¬ 
tate Memorie : „ Il trafporto che ’l Duca di Ferrara 
„ Ercole d’ Erte ebbe per le Lettere , benché poco 
,, le conofcefle , il favore che difpenfava a i Dotti, 
,, 1’ introduzione , che a lui fi dee , della Scenica 
;, Poefia, coltivata con fplendide teatrali rapprefen- 
„ tanze, e le provvidenze eh’ ebbe per mantenere 

nell’ Qniverfità il feme di abilirtìmi Profe/Tori , nio- 
„ Arano in lui un talento uguale a coloro che ftimò 
„ e favorì. „ 
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di Plauto , alla traduzion della quale egli Hello 
avea porto mano (i)* e a’ 2i. di Gennajo dell* 
arnio feguente vi fi rapprefentò la Favola Parto- 
rale di Cefalo , divifa in cinque Atti , e fcritta 
in ottava rima dall’illurtre Letterato e Guerriero 
Niccolò da Correggio , dell’ antichilfima e nobi« 
liffima Cafa de’ Signori di Correggio ; ed indi a* 
aò. dello rteffo mefe V Anfitrione di Plauto, tra¬ 
dotto in terza rima da Pandolfo Collenuccio da 
Pefaro , il quale a richierta parimente di Erco¬ 
le I. fcriffe la fua Commedia , o a dir meglio 
Tragedia ,intitolata Jofeph^chc fu pofcia rtampa» 
ta nel 1SÒ4. . Antonio da Pirtoja ancora fcrifle 
due Drammi ad ufo di quello Teatro (a) , pel 
quale altri celebri Letterati furono eziandio im¬ 
piegati nel tradurre alcune, altre Commedie di 
Plauto e di Terenzio (3). TI famofoMatteo Ma¬ 
ria Bojardo ad irtanza del medefimo Duca Erco¬ 
le compofe pure in .terza rima e in cinque Atti 
una Commedia intitolata il, T/’wowe, tratta da un 
Dialogo dì Luciano la quale trovali imprelTa la 
prima volta fcnza data, ma fu certamente fcritta 
prima del 1494. , in cui avvenne la morte dell* 

Au- 

(1) V. le Lettere di Aportolo Zeno tom. UT. pag. 
19C. „ La rapprefentazione deJMenecmi (dice ilTira- 
,, bofchi ) o forte per la novità della cófa,o per la 
„ magnificenza dello Spettacolo , rifcorte l’ammira- 

zione di tutta l'Italia. „ 
(2) V. il Quadrio tom. IV. pag. 64. 
(3) V, il Tirabofchi tom. VI. Part. II. lib. III. 

cap. 3. , il quale anche pruova con un Epigramma 
di Lancino Corti, Poeta di que’ tempi, epe Lodovi¬ 
co Sforza fra le altre cole da lui oprate à prò dell» 
Lettere fece aprire in Milano un magnifico Teatro.» 
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Autore, c fe ne fece nel 1500. una feconda edi* 
xione . Il rinomato Traduttore di Tito Livio , 
Giacomo Nardi, compofe in verfi di vario me¬ 
tro V ^mici^ia y Commedia che per le ragioni ad¬ 
dotte da Monfignor Fontanini dee efferfi prodotta 
«Imeno nel 1494. 

Ma intanto che la Drammatica Poefia fio- 
fi va .in Italia nelle mani degli Eruditi , fi eftin- 
fe totalmente nella Provenza, e cominciò in Pa¬ 
rigi àa'Miflerj rozza ed informe . Il Canto Rea¬ 
le prefe forma di Dramma rapprefentando la Paf- 
<fione di Crijlo nel Borgo di San Mauro.-Argo¬ 
mento pel Mondo Criftiano sì importante attrai¬ 
le anche in Francia una prodigiofa folla di Spet¬ 
tatori j ma il Prevofto di Parigi ftimò bene di 
proibir quelle Rapprefcntazioni , fcorgendovi una 
certa profanazione delle cofe piU facrofante della 
Religione . Gli Attori che ne traevan profitto y 
ricorfero al favcn* della Corte, prendendo il tito¬ 
lo di Fratelli della PaJJìone, e nel 1402. ne ot¬ 
tennero da Carlo VI. l’approvazione . Pofero 
•allora il Teatro nell’ Ofpedale della Trinità , e 
vi rapprefentarono per tutto il Secolo varie Far¬ 
le della Pajftone , e differenti Mtjlerj dèi Tefta- 
mento Vecchio e Nuovo . Uno df quefti Dram¬ 
mi della PaJJione , fcritto circa la metà del Se¬ 
colo, fi crede compofizione di Giovanni Miche¬ 
le Vefcovo d’Angets, morto in concetto di fanti- 
tà. Conteneva lai Vita di Crifto dalla Predicazio¬ 
ne del Precurfore fino alla Refurrezione * e confi- 
■fieva in una filia di Scene indipendenti 1’ una 
dall’altra fenza divifione d’Atti, che fi recitava¬ 
no in piò giorni. V’ interloquiva il Padre Eter¬ 
no , Gesìi Crifto, Lucifero,la Maddalena, i di lei 
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lifnamorati &c., Satana zoppicando per le bado* 
nate ricevute da Lucifero per aver tentato fn va¬ 
no Gesìi Crifto!, la figlia della Cananea fpiritata 
che diceva cofe affai libere, la Maddalena bacia¬ 
ta dall’Innamorato, r anima di-Giuda , nen po¬ 
tendo ufcir per la bocca che avea baciato N. S., 
fi figurava che fcappaffe fuori pel ventre infieme 
colle interiora , Gesù' Crifto fulle fpalle di Satana 
volava fui Pinnacolo. &c. Tali Rapprefentazioni 
fi adornavano con molte decorazioni j e varj fquar- 
ci d’importanza, p. , le parole’del Padre Eter¬ 
no, vi fi cantavano. 

In Portogallo fi coMvava nel declinar di 
quefto Secolo la Poefia Latina , e ’l Gefuita 
Luigi De la Cr«^ compofe varie Tragedie La¬ 
tine . Nel rimanente della Penifbla delle Spa¬ 
gne il Popolo fi divertiva colle buffonerie de* 
Giullari degenerati in meri Cantambanchi. Nel¬ 
le Chiefe fi recitavano le Farfe fulle Vite de’ 
Santi , così ripiene di fcurrilità , che verfo la 
fine del Secolo ne furono per Tempre efclufe per 
un canone del Concilio Toledano tenuto nel 
1473. La diligenza del Bibliotecàrio jNaJarre 
trovò pure in tal periodo due componimenti 
drammatici d’uomini di Lettere ; uno di D. Er¬ 
rico d’ %/Tiagona , Marchefe di Villena J eh* era 
una Serenata, o Favola allegorica , nella quale 
interloquivano la Giuftizia , la Eace, la Verità, 
^ la Mil'ericórdia • e l’altro del Poeta Giovanni 
de la Emina , che il Conte de Uregnas fece rap- 
prefentare in Cafa fua , ofpiziando il Re Fer¬ 
dinando che paffava a Caftiglia per ifpofar I4 
Regina Ifabella. 

In Alemagna erano a que* tempi in affai 
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.Voga i Ctuocbt di Carnevale , ne'quali la Glo 
ventìl mafcherata fi portava per le cafe , « 
vi recitava alcuni Dialoghi convenienti alla ma 
fchera prefa da ciafcheduno . Piacevano elfi ol 
traraodo per gli colpi fatirici che vi fi porta 
vano piacevolmente ; e perciò fi attefe a com 
porli con più cura , e mettervi piii azione , 
ànigliorarli . I più antichi Giuochi di Carne 

ivale che lìenfi cónfervjlti , fono della met 
del Secolo , c furoi^o compofti in Norimberg 
da Giovanni Rofenblut . Se ne contano fpi inti 
tolati , I. Giuoco di Carnevale ,* li. i fette Po 
droni ; III. il ^nel quale il Soldano vit 
ne in Norimberga a pacificare i Criftiani , 
un* Inviato del Pontefice viene a participarg 
come egli ha commelfione di caricarlo ben b 
ne d’ogni forta di villanie (l) ÌV. il Villano e 
eapro • il V. tratta di tre perfone che fi fon fa 
vate in una cafa ; e *1 VI. fa una dipintura de 
la vita di due perfone maritate . Oltre alle fuc 
dette Farfc cominciarono gli Alemani verfo ) 
fine del Secolo a tradurre Terenzio . Si consei 
va nella Biblioteca del Collegio di Zwicka 

.un’eftratto di due Commedie Terenzianc deft 
nate ad effer rapprefentatc dagli Scolari del Co 
Jegio . Nel 148(5. s’ imprefie in Ulm una tn 
duzione dell’ Eunuco , e nel I4P^. quella ( 
tutte e fei le Commedie di Terenzio . 

Nelle Fiandre troviamo a fatica in quell 
tem- 

i 

(0 Veggafene una brleve analilì nella Diflertazic 
■a premefla al Teatro Alemano compilato da i Sign< 

^ ri Junker e Liebault, e ftampato in Parigi nel 177 
preffo Cojìard.: 
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tempo quel genere di rapprefentaaione muta • cKc 
folea prattcarfi ne’giorni delle gran Feftività nelle 
Chiefe Oltramontane, e ne’pubblici ingrefli de’So- 
vrani nelle Città principali. Allorché Carlo ultimo 
Duca di Borge^aa entrò in Lilla nel 14Ò& , i 
Fiaminghi vi fecero rapprefentar per Mifterofctj. 
za parole il Gludifiito di Paride' .■ Tre femmine 
nude erano le tre Dive : una donna robufta , pin¬ 
gue , e d’una datura gigantefea., figurava Giuno¬ 
ne : Venere era d’ una magrezza ftraordinaria , e 
Pallade una nana , gobba » e panciuta. Così fi 
concepivano allora e fi efprimevano per Midero 
alla Fiaminga i perfenaggi della Mitologia (1). 

CA PO IV. 

Ri forge in Italia net Secolo XVL la- Tragedia Greca 
e la Commedia Nuova, e / inventa il Dramma 

Muficale^ 

F Rem ano pure a loro poda pieni di fe deffi 
e di matto orgoglio i difpregiatori dèll’An- 

tichità mai da loro non conofeiuta , che noi fran¬ 
camente affermeremo , che le- una Nazione deri¬ 
de come pedantefeo io dudio Greco, fe mette in 
ridicolo e corregge Omero ,^battafi quanto fi veglia 
i fianchi per prender il volo , non farà, che ra¬ 
dere il fuok> e imprimer orme incerte' e poco 
più che fanciullefche nei sentiero delle Lettere., 

O Che 

(0 Vedafi il libro V. defia Storia di Borgogna 
il Ponto Heutero. » 
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Che Secolo «ngravigliofo quello che fi eonofce in 
Italia col tiojne tlel Ctnquectnt^ I Che sfoggio di 
ficchez^e letterarie ! Rinacque allora il Secolo d’ 
Augufto ^llora piìi volte fi udì il fuoijo tnaefio. 
fo della Tromba di Calliope, c fi calzò con de* 
cenza il*Coturno ed il Socco • nja allora erano 
fra’ nofiri Dotti le Greche Lettere quafi così co. 
fnuni » eoftje oggi in Europa il volgar Francefe, 

Leone X» che illuftrò i primi anni di sì 
gran Secolo, andando l’Erudizione e gli Spetta» 

Scenici, gli promoffe in Roma in varie gui. 
fc, come gli avea favoriti nella fua Patria , V* 
invitò alcuni Attori ingenui, i quali aveano rap* 
prefentata in Firenze la Qltìi}a di Niccolò Mac. 
chiavelli, e onorò della fija prefenza la Sfftttìsba 
del Trilfino,la Rofr»Qnd0 del Rucellai, e la 
fsndra del Cardinal Dovizìo da Bibbiena, rapprc» 
Tentata da alcuni nobili Attori in onore d’Ifabel* 
la Puchefla di Mantua, Nel fi rapprefen. 
tò ancora pompofamente in Roma il Panalo di 
pianto, quando Giuliano de* Medici, di lui Fra* 
tello , fu dichiarato Cittadino Romano ; benchh 
non ci fi dice da Paolo Qiovio, fe il Pontefice 
vi aififtefie « Una protezione sì dichiarata di lin 
Principe così dotto infpirò ne’ Letterati del fuo 
tenapo- tale ardore per la buona Poefìa e fpezial* 
niente per la Prammatica , che vi fi videro oc* 
cupati a gara i migliori Ingegni per perfezionar* 
la j dal che nacquero .tanti e tali Componimenti 
prammatici , che ci potremo contentare di ra¬ 
gionar de’ frimietà in ogni genere , « di quelli 
che tnofirano i più notabili avanzamenti nell* 
Atte * ; , ' ; 

Si è veduta ne’Secoli precedenti che quegl’ 
Ita* 
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Italiani, ì quali prendevano a coltivar -le Mul^ 
Tragiche , vi adoperavano per T ordinaria il lim 
guaggio Latino . Anco ne’ prineip) di quello ne 
corte qualcuna pur Latina , come -la- Doiotechn^ 
di Giamberto Veneto, lo. Stephohius ài Giovanni 
Armodio Marfoi, ii Protaganos di Giano Anifio j 
o fìa (Giovanni A nife, deli’. Accademia del iP-oor 
tano Sce. ;ma quali tutte le altre, compofte furono 
nell* Italiano moderno. . p 

La prima tragedia, di' quefto Secolo ferittt 
nell’ Italica Favella , è in una formai regolare 
•la Sofanisha di Galeotto Carcetto de’ Marchefi ^ 
Savona , nato in CafaL MonferraJo, nel Secolo X Vi 
L’Autore nel 1502. la. prefentò a .Ifahclla dì 
Mantuaje alcuni anni dopo §'»pubblicòi in Vene» 
zia infìeme con una Commedia del raedefimo Carr 
iretto intitolata Pala^p^ e Tèmpio d' ,/fmor.e , E*’ 
Verfeggiata in ottavà.rima ; naa è Tragedia coni* 
pòllà con arte e giudizio ^ qual IL’conveniva a 
q^ue’tempi luminofi* e non,fo donde fi abbia ri> 
•lavato il Compilator del Parnaffo SpagoMcJo la 
rara feoverta che la Tragedia del Carrettq#fofiè 
ùati una fpegìo di Dialogo alUgortco (l).. UttD/W» 
ibga- allegorico chiama egli un’ . Azione; eroica 
tragida tra’ Perfonaggi fioricireali , palpabili ^ 
®ofonisba , Siface , e MaflìnifTa?. Quando fi parla 
■delle'fofe letterarie per tradizione,e fi vanno a& 
ferrando per aria le-Notìzie come fan. de* grilli 
c delli mofche i ragazzi , s’ inciampa e fi Qadc 
iq ^flurdi gro.irolani • 

Mi la Sofohisifa! di'Giovan Giorgio Trillino 
Vicentino , nato nel 1478., affai pili famofa còr- 

i '--: • ■ ■ 0,' A. fe .J 
aidCticNel PjTQlpgP ,d«l.f«wq VI. ^ . 

<■ ^ 
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fé indi a poco per le mani degl’ intelligenti , e 
rifcofle gli applaufi univerfali. L’Autore cosi pc* 
rito nelle Greche Lettere prefe Sofocle per efem- 
piare , fecondo ciò eh’ egli lleflb difle nella De« 
dicatoria a Carlo V. della fua Italia Liberata , 
Poema ricco di tante bellezze poetiche impcrcet* 
tibili ad occhi non affuefatti a contemplare Ome¬ 
ro j-La Tragedia fu dedicata a Leone X. , il 
qùalc con fomma magnificenza la fècc rapprefenta- 
te prima dell’anno 151^^* In Roma. Efla è vct- 
feggiata con rime rare e libere per la maggior 
parte; benché qualche offervatore fpigoliftro noa 
hfeerà di notarvi ip certe Scéne uno fcrupolofo 
accordamento di confonanze alla maniera delle 
noftre Canzoni . Qualche Oltramontano poi pie¬ 
no d’acquiftata gonfiezza, ch’ei prende per fubli- 
me, mirerà con occhio di pietà quella lemplice 
dipintura della Natura che Triflino avea appref» 
da’ Tragici Greci . Ma una mente che fa buon 
ufo delle fue facoltà , e un cuor che fente, qud 
fi richiede nella Tragedia.,^ verferà pietofe lagri¬ 
me ed racconto del veleno prefo dàlia Regina e 
dei di lei difcorfi, alla compaffionevolc tenera con- 
tefa con Erminia , e al quadro delle Donne af- 
ibÙate intorno a Sofonisba moribonda, di Ermi¬ 
nia che la foftiene , del figliuolino che bacia la 
Madre, e dell’inutile sfoao che fa coftei per ve» 

derlo fui punto di fpirarc *. 
Gio- 

* Il Signor Riccoboni nella feconda parte dell’Ifl^ 
ria del Teatro Italiano diede il piano e la critica w 
quella Tragedia del Trillino, della quale i Fra^eli 
liafino due antiche traduzioni, l’una in profa, e iCori 
in veiio, latta da ikfr/it» de Saint Gtlait f • ftanipatl 

ia 
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Giovarmi Ruceìlai Fiorentino eorftfeliceqaentC 

il terzo arringo Tragico dopo il Carretto e’I Triiì» 
fino 

in Parigi net i$éò. ; 1* altra in verii fiitta da Ciao* 
dio Mermet y e iinpreira in Lione nel 1585. Ad efem« 
pio del Triflìno maneggiarono poi nella Francia Ti» 
fleflb fuggetto Antonio di Montehretìtn nel idOO.» 
Kiccola di Montreux nel tdou > Giovanni Mairet nel 
1^35., e Pietro CorneilU nel ,i66j. La Sofonisba dì 
quelli due ultimi Drammatici rifcolTe applaull nella 
Capitale delle Gallie . Pare dunque che’l TrilTino , 
il quale non so perchè , e donde venga dal Si¬ 
gnor di Voltaire , ed indi da altri di lui compatrio¬ 
ti y appellato Arcivefcóvo, abbia fervito di modello a’ 
primi Francefi che fi efercitsirono nel genere tragico, 
Diciamolo qui di rimbecco e per incidenza a»-rifpofta 
e moriCificazione di tanti ignoranti e boriofi Critici 
francefi che a lor bel piacere fono andati e vanno 
tutto giorno difprezzando e malmenando in generale 
con fomma ingratitudine e malignità la noftra Na¬ 
zione e le cole noftre : Ogni Uomo dotto sa, che 
per opera degl’ Italiani a poco a poco diradaronfi in 
Francia le denfitfime tenebre dell’ignoranza , dileguof- 
fi la llupenda barbarie Gaulefe , e furfe non che il 
primo crepufcolo di luce letteraria , ma il buon gu- 
flo nelle belle Arti, e Scienze tutte. Veggafi Gugliel¬ 
mo BWw inPhilolog.pag.137., FUury net metodo degli 
fludj, il Sig. di VoltaìreyCà altri. C’ p.tr ritalie que Ut 
Sciencesy les Lettres& les Artsfont psrvenus jufquh nouty 
dice Carlo Duclos neirifiorìa di Luigi XI. voi. 3. pag. 
167. Della Sofonisba del Triflìno havvi anche una 
moderna traduzione Francefe fatta , cinque o fei an¬ 
ni fono, da M. Mi II et y fe ben mi ricorda , e Itam- 
pata in Parigi prelfo Ferii. Il Signor di Voltaire ha 
trattato parimente il medefìmo argomento , e U di 
lui Sofonisba è Hata ultimamente tradotta in verfo 
fciolto dal celebre Drammatico Bolognefe , il Signor 
Marchefe Fraacefco Albergati Cappacelli » 

Q 3 '< 



«14 STORIA CRITIGA 
fino colk vaga Rofmonda ^ la quale fi rapprefentb 
io Firenze nel Ì51<5. , e fu pubblicata in Siena 
nel 15x5. Scrifle egli ancora VOreJle^ migliore del¬ 
la Rofmonda y ma ufcì folo alla luce della ftam- 
pà l’ anno 1713. «el Teatro Italt’ano compilato dal 
Maffei . Nella prima imitò 1’ Ecuba , e nella fé- 
conda’i’ Ifigenia Taurica di Euripide . ^ 

ApprelTo di mano in mano molti gran Lety 
terati dicdero .il nome loro alla milizia di Mei* 
pomene dietro la fcorta de’Greci Corifei . Luigi 
Alamanni produITe Vx^'atigona y Sperone Speroni 
là Carnee y Lodovico Màì-telli h Tullia y Giraldi 
Cintio 1’ Orbecehe ed altre nove , e Andrea An-, 
guillara l’Edipo , L’altro Edipo di Orfatto Giu- 
fiiniani, di fopra mentovato nel Libro I. , rap- 
prelèntato nel IS^5* io fui Teatro di Vicenza y 
opera del famofo Architetto Palladio , è tradu¬ 
zione dì quello dì Sofocle . Liviera , Torelli y 
Manfredi, Cavalerino , Dolce , Groto , ed altri 
non pochi, arricchirono ancora * di molte Trage¬ 

die regolari il Teatro Italiano. 
Ma fpiccò fopra tutti Torquato Taffo col 

Torriffuondo pubblicato in Bergamo nel 1587* 
lo E'ion ne fece una Traduzione Francele ufeita 
in Parigi nel l6iO., riftampata indi nel 1040., 
€, di nuovp nel 1Ó4Ó. Quella Tragedia è degna 
dell’ingegno del gràn Torquato , e non già un 
parto debole e imperfetto eT un ingegno Jlravolto ^ 

come fenza punto leggerla volle beflemmiare ^un 
non so qual Carlencas ymz{chìir\o compilatore d un 
faggio ftòmachevole fulla Storia delle Belle Let¬ 
tere, Scienze ed Arti . Collui prima del i735‘ 
non conobbe cofa veruna del Teatro Italiano , c 
JK avrebbe-ignorato per fempre ancora quelle fcar- 



DE’TEATRI. iis 
fc mal digerite* notizie che ne reca, fe non fi fof- 
fe immerfo nel laboriofo Audio del Mercurio di 

Francia ^ e pur volle afiìbbiarfi, come dicefi , la 
giornea, e giudicare e condatìnare il Torrifmondo. 

Il P, Rapln, benché piti dotto, piti erudito, man¬ 
cava di cuore, non fenjtjfva quanto bafta per giu¬ 
dicar diritto de’ Componimeijti Drammatici , e 
perciò fconobbe la tragica maeftà e’I patetico del 
Torrifmòndo , e tra le file madornali crefie .lette¬ 
rarie pofe in un falcio Italiani e Spagnuòli . Il 
P. Saverio La^Santé non men pregiudicato fi lufingò 
ancora di aver ofcurata tutta la glòria di quefto 
Componimento con quel fuo magiftrale , ^<1- 
ùet Torrifmundusì Quid hahet} Se gli meni buo¬ 
na la Nutrice alla foggia antica , i Nunzj, l’ In¬ 
dovino , qualche defcrizione troppo circòftanziata 
in bocca di Torrifmondo , la lunghezza di alcu¬ 
ni l'agionamenti del Configliere , e una maniera 
di fceneggiare che oggidì farebbe fuor di moda , 
cofe che non ne guaftano 1’ effenziali bellezze 
anche a’noftri giorni farà piacere e maraviglia a* 
Leggitori imparziali. Quid^ habet ? Ecco quello che 
ha d’eccellente : una fina dipintura delle paflìoni, 
un piano giudiziofo , un movimento nell azione 
progreflìvamente accelerato , un’ armonia di verfi- 
fìcazione, una nobile gravità di ftile che empie , 
interefla , rapifce , commuove e produce il bel 
piacere delle lagrime . Crede egli che fieno mol- 
tiflìme le Tragedie che poflTano pregiarfl d’altret¬ 
tanto? Ammirifi l’ eleganza dello ftile e la pate¬ 
tica delicatezza che fi fcorge in tutte 1’ efprelfio- 
ni d’ Alvida ; 

O 4 „ A lui 
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y, ...... A lui fovente ' 
„ .Prendo la delira, e m’avvicino al fianco; 
„ Ei trema, e tinge di pallore il volto, 
„ Che fembra ( onde mi turba e mi fgo- 

menta ) 
„ Pallidezza di morte e non d’ amore ; 
„ O in altra parte il volge , o’l china a ter ra 
„ Turbato e fofco; e fe talor mi parla, 
,, Parla in voci tremanti, e co’fofpiri 
,, Le parole interrompe. 

Sofocle non avrebbe ritratte con piìi grandezza 
le agitazioni notturne della medefima Alvida^: 

^ . Giammai non chiudo 
- j) Quelle luci già ftanche in breve fonno 

,, Che a me forme d’ orrore e di fpavento 
,, Il fogno non prefenti : ed or mi fembra 
,, Che dal fianco mi fia rapito a forza 
,, Il caro Spofo, e fenza lui folinga 
„ Gir per via lunga.'C tenebrofa errando, 
„ Or le mula llillar., fudar i rharmi 
„ Miro , o credo mirar, di nero fangue;. 

. „ Or da le tombe antiche, ove Sepolte 
„ L’ alte Regine fur di quello Regno, 
„ Ufeir gran firrjularro e gran rimbombo 
„ Quafi d’un gràn Gigante, il qual rivolge 
„ Incontra il Cielo Olimpo e Pelia ed Oflà, 
„ E mi fcacci dal letto, e mi dimollri, 
„ Perchè io vi fugga da fsnguigna sferza, 
,, Un’ orrida fpelonca, e dietro il varco 
„ Pofeia mi. chiuda. 

Ma ogni bellezza drammatica fpiccata dal prò* 
pri» 
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prio fito perde affai , e un Leggitore fornito di 
fènfibilità , elevazione, e gufto, con maggior di¬ 
letto r offerverà ad ogni paffo, leggendo feguita- 
mente il Torrifmondo. E tale fu nel Secolo XVI. 
la Tragedia Italiana, cioè un ritratto della Gre¬ 
ca ; e fenza quefto paffo importantiffimo , mai 
non fi farebbero i Moderni innoltrati fino all’ 
odierna delicatezza, la quale ci prométte non lon¬ 
tana l’ultima perfezione della Tragica Poefia • 

Egli è folo da offervarfi nella Tragedia del- 
XVI. Secolo , che i foprallodati peregrini Inge¬ 
gni Italiani, benché nel farla riforgere feguiffero, 
e forfè con cura anche foverchio fiiperftiz^ofa e 

, fervile, l’orme de’ Greci , non pertanto la fpo- 
gliarono dèlia Mufica che tra quefti 1’ avea co- 
ftantemente accompagnata * dappoiché efli altro 
allora non fi prefiffero fe non di rimettere fu i 
noftri Teatri la forma del Dramma de’ Greci , 
non già il loro Spettacolo con tutte le circoftan- 
ze accidentali. Ma per effere fpogliata della Mu¬ 
fica , diremo a buona ragione, che non fia Tra¬ 
gedia la moderna ? Gi dice il Signor Mattei nel 
Ilio Nuovo Siiflema d' ìnterpetrare i Tragici Greci 
pag.lp^.^ Quejla che noi ora chiamiamo Tragedia 
è una invenzione de'Moderhi, ignota del tutto agli 
^Antichi. Or crede egli mai ehe’l Canto effenziaU 
mente la coftituifea Tragedia ? Ei s’inganna all’ 
ingroffo Deffa è tale per 1’ Azione grande che 
intereffa le Nazioni , e non già pochi privati , 
per le vicende della Fortuna Eroica , fecondo la 
giudiziofa definizione di Teofrafto,per le Paffio- 
ni fortiflime , cagioni di difaftri e pericoli gran¬ 
di, e per gli Caratteri elevati al di fopra della 
vita comune. E quefto è quello che da’Greci itQ 

imi- 
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imitarono i noftri Italiani, i quali fono ben an¬ 
che dal Mattai affai oltraggiati col foggiungere .* 
EJji vollero lavorare le loro Tragedie all’ ufo de' 
Greci fenica faper che foffero le Greche Tragedie . 
Un Taffo! un Trillino ! E come fenza faper che 
foffero ? Non fon efli i primi noftri Scrittori Ita¬ 
liani , fpecialmente del cinquecento , quelli che 
moftratono all’Europa l’erudizione del Greco Tea¬ 
tro ? Non ci hanno efli infegnato tutto ciò che 
di quello li è poi detto in altre guife di là da’ 
Monti? E che li è fcoperto di più a’ giorni no¬ 
ftri ? Che ci dice di più il Si«nor Mattei ? Che 
la Tragedia [e la Commedia Greca fi cantava ? 
Ma quante e quante volte ciò lì è ripetuto a fa- 
zietà da tre o quattro Secoli prima, che nafceffe 
il Signor D. Saverio. 

Una felice combinazione per la Poelìa Dram- 
tnatica traflè i più chiari Epici Italiani a colti¬ 
varla . Per mezzo degli Autori dell’ Italia libera^ 
ta e del Goffredo rifiorì la Tragedia Greca ; c 
per r immortai Cantore dell’. Orlando Furiofo ri- 
forfe la Commedia Nuova . Quell’ ingegno pro- 
dìgiofo nato nel 1474. a coglier le prime palme 
in tutti i generi poetici che maneggiò , per di¬ 
vertir la Corte del Duca di Ferrara compofe cin¬ 
que Commedie, ì Suppoftti , la Caffarla, la Le¬ 
na , il Negromante, e la Scolajlica , adoperandovi 
il verfo endecafillabo sdrucciolo , nel quale mol¬ 
ti Letterati raffigurano L’ imrtjagine dell’ antico 
giambo. Il Duca Alfonfo d’ Elle, per farle rap- 
prefentare , fece alzare un Teatro ftabile fecondo 
r Architettura diretta dallo fteffo Poeta ; e furo¬ 
no efeguite a maraviglia, effendolì Tifteffo Ario- 
fto occupato a dirigerne la rapprefentaziope , e 

vi 
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vi foftenne la .parte del Prologo , fecpndo ch^ 
ricavali dalle fcguenti parole di Gabriele Ariofto^ 
il quale termìaò là Commedia della 
mafta imperfetta per la morte di Lodovico avve» 

Ruta nel Ì533» 

Quando apparve in fonnjo 
„ Il fratello al fratello in forma e in abito 
,, Che; s’era dimoftrato fui Profeenìo 
„ Noftro piu volte a recitar principi , 
,, E qualche volta a foftenere il. carico 
,, Della Commedia ^ e farle ferbar l’ordine* 

La prima, nella .quale imitò i Cattici di Plauto 
e'Ì^Eunuco di Tcrenziò^ s’imprelle in Venezia nel 
1525. con un Prologo in profa ; e infieme colle 
altre quattro j che fono originali, fi riftampò nel 

L’Ariofto prefe per efemplari le Commedie 
Latine nella forma e difpofizione del Dramma j 
ma non ebbe bifogtto di trar da eflè o dalle Gre¬ 
che gli argomenti ; ond’ è che v^nne a fuperar 
i Latini per invenzione c confeguentemente per 
vivacità . Se il dotto Gravina aveffe mirato da 
quello punto di villa la Commedia Italiana del 
cinquecento , non avrebbe fenza veruna riferba 
avanzato nella Lettera al Maffei, che ì nollri Co¬ 
mici fon di gran lunga inferiori a i Latini. Ol¬ 
tracciò l’Ariollo fi valfe , sì, di alcuni caràtte¬ 
ri delle Scene Latine, adattandoli alla nollra Na¬ 
zione e al fuo Secolo ; ma ne introdulTe ancora 
molti nuovi, come Avvocati,Cattedratici ,'Afl:ro- 
logi, Mercatanti, Teologi, e limili. Il V.Raptn die¬ 
de una lode immaginaria a Moltete^ dicendo chf 
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(a il prima a far ridere con ritratti de* Nobili 
tifcendo dagli fchiavi, parafiti, e raggiratori. I Ci* 
nefì , gl* Indiani, i Greci, i Latini, gl* Italiani, 
gli Spagnuoli , e i Francefì fteflì hanno preceda* 
Co a Molìere nel dipingere i Nobili ridicoli . Un 
fogno fimile ha fatto M. CaJlHhon, e 1’ ha pub* 
blicato nelle fue Confìderazioni, afferendo che in 
Spagna e in Italia i Poeti Comici , toltone il foto 
Goldoni y non Iranno ancor penfato a dare alle Don^ 
ne caratteri nobili . Gli Spagnuoli e gl* Italiani 
ban dipinte infinite Donne con fiffatti caratteri 
nobili per grado e per virtù ; ma gl’It^iani 'han 
faputo contencrfi ne* confini comici , perchè non 
hanno confufi i generi. Se M. Cajiilhon avelie avu¬ 
ta più pratica della Storia Letteraiia Drammati* 
ca, avrebbe evitato quell* errore , il quale, per fe 
fleflb leggiero , diviene fpropofito grave in chi 
tnettendof] a filofofar fulle Nazioni,da falli dati 
non può dedurre fé non falle confeguenzc e fon* 
darvi fopra princip) non meno falfi. 

La Commedia Italiana di tal tempo non 
pervenne all* infolcnza della Greca Antica per la 
Coftituzionc de* Governi Italiani , ben differente 
dall’Ateniefe ; ma non fu timida e circofpetta 
quanto la Latina , effendo flati i noftri Autori 
Comici perfone nobili e ragguardevoli nella So¬ 
cietà , e non già fchiavi , come la maggior par¬ 
te de*Latini. Perciò fi trovano nelle Commedie 
dell’Ariofto e de’ fuoi contemporanei, proverbia¬ 
ti coraggiofamente Signori, Miniflri, Governato¬ 
ri, Giudici , Avvocati, Frati &c. 

Quanto allo flile, 1* Anodo abbonda di fall 
e motteggi graziofi fenza buffoneria da piazza : è 
naturale fenza lafciar di effer elegante: è poetico 

quan- 
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<{uanto bada per allontanarfi dalla profa naturale^ 
fenza degenerare in Lirico o in altro genere di 
Poefia elevata e fonora . Vcdafcne un faggio nel 
fcgucnte fquarcio del Prologo della Caffaria, do» 
ve dipinge i Vecchi, che vc^lìono parer giovani: 

..Per nafcondere 
„ L’età , dal mento c dal caj)o fi fvelìoncr 
,, Li peli bianchi: alcuni fe li tingono, 
„ Chi li fa neri c chi biondi, ma varj 
,, E divifati in due o tre dì ritornano • 
„ Altri i capei canuti, altri*1 calvizio 
„ Sotto il ciuffotro appiatta, altri con zazzere 
„ Pofticce ftudia di moftrarfi giovane ; 
„ Altri *1 giorno due volte fi fa radere. 
,, Ma poco giova che l’etade neghino, 
„ Quando il vifo gli accufa , e ihoftra il 

numero 
,, Degli anni a quelle pieghe che s’a^iranp 
,, Intorno agli occhi, agli occhi che le fo¬ 

dere 
„ Riverfan di fcarlatto, e fempre piangono, 

O a li denti che crollano, o che mancano 
■ ' ,, Loro in gran parte, e forfè mancherebbono 

,, Tutti, fe con legami e con molt’opera 
„ Per forza in bocca non fi ritenelTeno. 

Quella bruttezza naturale ben pennelleggiata fi can¬ 
gia in bellezza poetica , per quello che bene ol- 
lervò Ariftotile. Lo (lite adunque dell’Ariofto è 
ad un tratto famigliare, graziofo , e poetico, 9 
perciò il più conveniente alla Commedia, e do¬ 
vrebbe da’giovani che vogliono efercitarfi in tal 
genere , (ludiarfi bene infieme con Menandro e 
Terenzio. In- 
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Infornò'a ciniquanta altri-Letterati'fcriffero 

in quello Sècolo un‘gran n«mero di ben regolatd 
Gonlmedie. Traile prime-fu del Cardi- 

> nai Bernardo Dovizie da Bibbiena, pubblicata nel 
, e rapprefentata poi in Lione inpi;efenza d' 

Errico II. Nel i548^ufcirono ìSimittmi del Trilli¬ 
no , Xi4riàófìo di Lorenzo de’Medici, e la Spovta e 
TEyrore dèi Celli 1 Ma lè fi' chièdefle^ quali fofle- 
ro'le piu eccellenfi Cominèdie del cinquecento , 
direi che poco-o nullS cidonc? a'quelle déH’Ario- 
fto il Gekfo e i* Fantafmt d’^ErCcfle BentivQglio , 
la Mandragola e la Cligja di Niccolè Macchiavelli, 
è» Straccioni d’ Annibai Caro, le ttx; Cóitunedie 
di Sforza degli Oddi , quelle dell^ Aretino , del 
Contile, del Varchi, del Cecchi, di Giamhatifta la. 
Eorta , e di Niccolò Secco , di cui quella intitola- 
th (fiVapprefentò in Milano nel 1547, in 
prelenza.di Filippo II. allora Principe delle Allurie. 
Efariiinate q'uefté con occliio fèreno y tion av-rebbe- 
ro' ptefentata àl rigido' Alàatc. P^J-Ser più d’ un’ 
altra Commedia da mettere a lato della Man¬ 
dragola :^dA lui fola ftà le Italiane degnata del ti- 
tblo'dì buòna-? ‘E Te ne avélFe letta- pur .una 1’ 
ìBcforabile Ailtor-^1 Betifario^i avrebbe mai ca- 
ràftéiSzzata la-Commedia ItaKanà da non fo qual 
jnefcolaùza "dì dialetti , geftù dii- fcittoia ,-e gelofia 
e vendetta Italiana ? l’avrebbe trovata cosl sfor- 
4iltà d’ arte di Spirito , e di gufto (i) ? E^ 

* ‘ ' fep- 
» .C* )- Quefte. parole dì M. Marmontety ^wtcìts di una 
Pietica che piU, noni lì le^ge in Francia, è s’ignora 
gda per tutto» hanno tiovato luògo in ima per altrb 
"non difpregdvolé'Opéretta intitolata lyél Teatroy pre¬ 
scritta itt Réni»'mel-*77i‘., « wftampata in Venezia 

... ■ .Bela 
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ftppe per fra<}izionc che vi erano certe Comtnej» 
die Italiane chiamate, e credette che fof» 
fero quelle che rapprefentavano io Parigi i Com¬ 
medianti Italiani « e falle di loro Farfe Arlec» 
chinefce giudicò sì faviamente della Commedia. 
Italiana *, Ma una Nazione, perniai quale ril'or- 

• .fero 

nel 177?. preflb Giamhatida Pafquall . - f Autore 
anonima, forfè tratto da foverchio zelo per la rifor¬ 
ma del Teatro Italiano, copia così) le parole del Ge¬ 
nerale della Pitnciade Francefe, ^armottfel, feo- 
za citarlo „ ta Commedia Italiana dopo la Calandra 
,, del Cardinal Bibbiena , e la Mandragola del Mac> 
„ chiavelli, ^ data condannata il genere grojj'olam,,, 
„ ad «n intreccio fpróvvlfto d’ arte, di fenfo, di fpi- 
,, rito, di gufto, così che nella immenfa fua CoUe- 
„ zinne non v’è una-fola Commedia , di cui unVuo- 
,, mo di fpiri^o pofla folienete la lettura Credei 
io che r Anonimo ,abbia lette le Commedie dell’ 
Ariodo, del Bentjvoglio, del Caro ,del Varchi Scc ? 
Egli avea piò obbligazione del Francefe di conofcer- 
le . Or a tal) Commedie adatterebbe egli di buona 
fede quelle parole oltraggianti,copiate fenza riflein»- 
ne da un libro oltramontano? Se il godo fino di co- 
tedo Anonimo non pub fodenere la lettura di quedi 
Capi d’opera , io compiango 1* Anonimo ancor pili 
di Marmnttl, e non invidio il Ciò godo, il fuo fpU 
jfito, e la fua lettura^; 

* Sogliono per Iol pih gli uomini involti nelle 
fpeflc tenebre dell* ignoéanza , ed eziandio i mente- 
cacti, mancando di quel lume di ragione che ci fa 
conofcer le facoltà del nodro fpirito , crederfi dotati 
di buon fenno ; -pereti) fi veggono in Francia moltif- 
fimi infarinati, fuperbi del toro patrio fapere« parlar 
alla cieca e pazzefeamente delle Nazioni draniere ', 
e biafimare^ tutto ciò tSie non conofeoni e quante 
cofe, oh Dio, non conofeono!// y d poìat depaify 

‘«6 la 9ai/an fiìt phu rata f» ella alt ew , fcrif- 
fe 
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fero in Europa le Arti, le Scienze, il Gudo, Ih 
politezza , e l’ifteffa libertà , meritava un poco 
più di diligenza dal nuovo Maeftro di Poetica 
Francefe . Che direbbe M. de Marmontel d’ un 
Letterato Filofofo Enciclopedifta, il qual volcffe 
dar idea del Teatro Ateniefe fulle rapprefcntazio- 
ni Ueurofpajli ? Non chiamerebbe egli mali» 
^no e ignorante un Italiano che per far conofce» 
re la Commedia Francefe , dimenticato Moliere^ 
fondaffe il fuo gindizio falle Farfe di Hardy , o 
fu i cartelloni delle Fiere Parigine»? Ma quella 
maniera di giudicar fenza vedere nè penfare , t 
di offender le Nazioni calte , è un male ormai 
.divenuto incurabile tra’ Belli-Spiriti Francefi. M. 
de la Harpe y moderniflimQ Scrittore di alcune 
Tragedie già obbliate , diceva nel Mercurio di 
Francia del mefe di Marzo ijji. y che la gejli- 
colanone e i laxyt fanno più della metd della Coin» 
'media Italiana , aggiungendo con Gallica urbanità, 
come di gejìicola^tone e di ItPZgi è compojìa la più 
gran parte della converfa^ione e dello fpirito degf 
italiani (l). 

Un 

-fé con fano criterio il celebre Signor di Saìnt-Evre- 
mond ; e un’ altro fpiritofo Scrittor moderno anche 

'COSÌ :ll y a long-tems que la raifon fommeille en FfancCy 
quoique chacun pretende en faire entendre le lan^age . 

(i) Simili inciviltà e giudizi ftravaganti obbligano 
talvolta gli Scrittori Italiani a ripigliare i Franc^ 
con certa afprezza che colta tnolta pena a i nollrl, 
-i quali per natura e per rifleflione fono urbani e 
fcreti. Ecco come il mio dotto Amico D.CatlqVe- 
fpafiano, Maeftro delle tre Lingue forelle. Italiana, 
Spagnuola e Frahcefe,nel Reai Collegio della Nun- 
ziatella di Napoli » e Autore di. quell? Annotazioni 
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Vn Secolo dotto fa nfplender di riverbero 

ancor Quelli che non lo fono. Erano in tal tem* 

Po 
che in queft’ Opera trovanfi coll’ afterifdo, ecco come 
moflb dalla giulHzia delU caufa , e pih da preflante 
richieda di una Dama Francefe , amante della Nazio¬ 
ne e Letteratura Italiana , fecefì a riconvenire in Pari- 
gi il mentovato Compilator del Mercurio , M. de U 
Harpe, quegli per appunto ch’è dato tante e tante volte 
podo in berlina da M. Freron neYuoi Giornali, que¬ 
gli che per elfer piccolo di datura « di cuore e dì 
niente , venne da cotedo ingegnofo e acerrimo Cri¬ 
tico Francefe lepidamente chiamato le PoSte Lilliput 
tten, le Bébi de la Lhterature , le garcon det Philo~ 
fiphes : „ Avendo detto lo Scrittore Francefe della 
,y vita di Kegmrd , che quedo celebre Commedio- 
M grafo avea letto e imitato i Comici Italiani, Mon- 
„ ZÌI de la Harpe ^ Autore di certi Drammi, fVar-^ 
,, wìkt Pharamond^ Timoleen , Gufiave , Metanìe ^ e 
t, di alcuni altri Opufcoli in profa e in verfo > pro- 
„ duzioni tutte che non poterono fornotare tin mo- 
„ mento nell’ onde di Lete, badi creduto che la glo- 
)) ria del fuo ingegnofo Compatriota Regnard loffe 
n data compromefla con tale aderzione^e perciò ne 
}y ha fentito un sì vivo dolore che nel Mercurio di 

Francià di quedo mefe di Marzo 1772. » parlarlo 
n delle Commedie di Regnard , fcocca colla folita 

fua profuntuofa tracotanza contro l’Italica Nazió- 
ne, a lui tanto ignota y quanto la Cinefe » queda 

yy ftravagante e bedial fentenza : O» ptut remarquer 
yy que les Francis y Naùon beaucoup plus réfiechiffante 
,, que les Italìens & les Grecs ( rifum teneatis ) /ont 
iy ìef feuls qui ayent établì la haute Comédie fut une 
yy bafe de philofophie morale , La gefikulaùon & les 
yy lazzis font plus de la moitié du Comique Italie» , 
,, camme ils font la plus grande partie de leur conter- 
yy fation & jhtvent de leur éfprit. QUis TAM FERREOS 

» UT TENEAT SE ? In Verità bifogna edere wilVelchcy 
yy un’ Odtogoto } un Candidato degli odierni Bardi 

P yy Gau. 
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pp erefduti i Comijieclianti di profefliònc ^ e fra 

£Ìfi fi trovava più d’ un Commediografo Ijpirito- 

• fo. 
Oaulefi , come Monzù De la Harpe infultare 

ij.con. si feroce liolidezza e calunniare con sì fiupida 
.infolenza la più ingegnofa e benemerita Nazione 

,,-*£,uropea , che pel Ibo penfar fodo , gentile e per- 
^ fpicace li è fempremai contraddillinta in ogni gene- 
5, ,re di Arti e di Scienze, e poflìede Capi d’Opere da 

.non .portar invidia a qualfivoglia Popolo antico e 
moderno , e eh’ è fiata anche dopo la difiruzione 

^ dell’Imperio Romdio il primo e granDepofito de 
i lumi delia Ragione, donde, come da un centro 

^/comune , fono partiti que’raggi di viva luce lan- 
ciati dall’ Ingegno , che han rifvegliato gli. fpiriti 
degli abitanti del rimanente dell’Europa. E’ fta- 

jy to più volte detto, e parmi efler pur troppo vero, 
„ .i:he il fenfo comune , e quel penfar favio e avve- 
^ dato, fia molto raro in certi Paefi , e fpecialmen- 
„ te in quelli, ne’ quali ognuno vuole , fenza i de- 
,^,b4ti requifiti , trinciar da Filofofo e da Dottore . 

Nè fi può negare che l’influenza del Clima abbia 
una gran forza fu gl’ ingegni , le indoli , e i co- 

-filimi delle Nazioni , da che fra gli Antichi il di^ 
„ vino vecchio Ippocrate con un dottiffimo libro, e 

Moderni il celebre Autor dello Spirito 'dèlie f 
egregiamente ce’l pruovano , e la Storia , 

,,'i Viaggi, la pratica del Mondo, e refperienxa ce 
„ ne afficurano . Il Clima (dice Polibio lib. IV. ) 
,, forma i cofiumi delle Nazioni , la loro figura , e’I 
„ lor colore . Athenis tenue CAum , ex cjuo acutio^ 
„ res putantur Attici ^ cra(fum Tbebis , ideo pingues 
„ Thebani ^ 2l{{qx\{cq Ciceróne de Fato lo ripete nel 
,, libro II. de Natura Deorum. Queedam gentes ( feriC- 
„ fe fin dal IV. Secolo Giulio Firmico Materno ne’ 
5, fuoi libri Afironomici ) ita a Coeio formata: funi , 
„ ut propria fmt morum unitate perfpicu0\ Scyth<x /w- 
,, manis fyritatis crudelitate graffantur : Itali fiunt re* 
w sAi femper nobilitate pra:fulgidi : Galli ftolidi :aya* 

ri 3) 
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fo. Il Lombardi nel 15S3. produflTe una Com¬ 
media lodata, intitolata XJUchimtJìa Andrea Cat- 

mo, 
■„ ri S/ri : acuti Siculi : luxurhfi fempet Sfiatici , & 
,, voluptatibus occupati : Hifpani elata ja^antia ani- 
,, mofitate pnepofiti . E ’l famofo Favolàtor M. de 
„ la Fontaine nella Favola del topo e dell’ elefante : 

n Se croire un perfonnage^ejì fort commun en Ftaacej 
n y f‘>'^ X hommè cH! import ance-, 
yy Ft l' on n efi fouvent qu un bourgeois : 
,, C’ efl proprement le mal franpis. 

„ LA SOTTE vanite’ nous efi .particuUe’re : 
„ Les Ffjpagnots font vains , mais, di me autrP 

maniere j 
„ Leur oi^ueil me femble y en un mot , 

Beaucoup plut fott, mais pas fi fot. 

„'Or giacché i Francefi , fecondo il Compilator del 
„ Mercurio,/omo più riflejfivi degl'italiani e de'Grecìy 
„• mi direbbe egli , perchè i fuoi Nazionali hanno 
„ inondato e infettato il Mondo con un diluvio dj 
„ Scritti irreligiofi ed empi , di trifte è puerili de- 
„ clamazioni filofofiche, di Rime fciapite e nojdfe , 
„ di libri frivoli, ozio/ì, inutili e diftruttivi del Vero 
,, fapere, del buon gullo j e delle' buone Lettere , ì 
„ quali appena nati, palfarono, e fvanirono, e den- 
„ tro d’ una totale obblivione relharono ingojati ? A 
„ me pare che ciò addivenuto fia', perchè chi pota 
,, confiderà ( fecondo che dice il proverbio ) , prefio 
„ parla e prefio fcrìve , e perchè 1 Francefi facendo 
„ fempre da fuffifans ( voce caratteriftica che manca 
„ alla nofira Lingua ) hanno , come glielo va rim-r 
„ proverando con fomma ragione il Prelìdente di 

■„ Montefquieu nelle Lettere Perfiane , la fureur d\ 
„ écrire avant que de penfer, & de juger avant que da 
„ conrìottre, per fervirmi delle paròle di M. d! Alem- 
yy ben . C efi à la mode à Patis (afferma Un’altro 
„ Scrittor Francèfe ) de parler , juger & decider de 
«, tout avec une confiance intrepide i E’l Signor àWol^ 

P 2 „ taire 



STORIA CRITICA 
mo, Attore molto abile , mentovato dal Parai» 
bofco nelle Lettere, fu Aut{»re di varie Gomme- 

die ; 
j, taire anche così nella l&ne dell* ottava parte delle 
„ fue Qjieftioni full’ Enciclopedia : La Natlen Fran- 
,, ^aì/e eft Jouvent peu reflichìffante & tris-protnpte 
,, dans fei fugemens. Se dopo il mio fo^iorno di fe- 
^ dici anni nella Capitale dèlie Gallie, io non folli 
,, per cento e cento prnove' perfuafìflìmo di quella 
, irrefragabile verità, conofciuta da tutti gli Uomi- 

* ni dotti e affennati di Europa, bafterebbero acon- 
vincermene le produzioni àe la Harpe^ e de’fe-di- 

’* centi Filofofi della Senna, a’ quali , falvo appena 
** due o tre , Iddio par che abbia voluto , per farli 
** cadere nel difprezxo , torre quel gran dono fatto 

all’Uomo, cioè quella libertà dfJare buon ufo del- 
** la facoltà di penfare .• Evanuerunt (fi pub dir coll* 

Apollolo Rom. I. 21. e 22.) in eegìtatkntbus fuis^ 
, & oà/curatum efl mfipiem cor eoriétn : dìcentes en'mfe 

*, fapìentes , fittiti faEli fmt. Per dare pib chiaro 
faggio della fua ftoltezza, il famofo traduttore o piut- 

* Collo tradi tore di Svetonio , Monzb de la Harpe, reca 
poco apprelfo nel fopraccitato Articolo del fuo Mer¬ 
curio quella ridkolofa rodomontata di M. Regnardy 
alla quale una fimile non è mai , per quanto mi 
ricorda , fcappata dalla bocca di ninno di coloro 

,, che abitano folle rive del Manzanare e della Ga- 
j, ronna : Mons efl la Capitale du Hainaut y & la 
,, premiere qui retonnoiffe de ce coté la dominatton Efpa- 
y, gnole jufqu a ee qu il plai/e à la France de 
,, lui faire fentir fon Joug . E bene , chi ’l credc- 
„ ria ! colui che poc’ anzi avea con gallica bur- 
„ banza , maligna indifcretezza , e orgogliofa igno- 
„ ranza , tanto goffamente e barbaramente fparlato 
,, dell’ Italia, ha ofato poi fare full’ addotta france- 
,, fata di Regnard quella^ rifielfione r On peut fuget 
„ que ce ìangage^ qui itoit fori commuta ators , » au- 
„ rcit pas contribuì à nous [aire aimer des autres Na- 
„ tions , fi r on n' etit pas temarqué d’ ailleurs qu^ 

» 
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j € Antonio Beolco, chiamato il Ru^^ante , 

Ij penfare ? Egli è vero veriffimo, che gl’ Italiani e 
,, i Greci non hanno mai coonelTe le loro idee sì 
^ fcioccameatecome Monzh la Harpe , il qua- 
„ le, air udirlo r^ionar nella riferita maniera, fen- 

xa che fi ponga mente, di qnal pa^e egli fia« 

Baotum in traffo jufores aere natum ^ 
( Horat. lib. z. EpiR. i. ) 

„ o cVedercbbefi, perineglio dhe^ uno di que’ C<r/- 
„ fri o Scifcimechi , che fono tanto 'balocchi e ftoli- 

di , e tanto incapaci a penfar e combinare , che 
„ paiono anzi macchine ìemoventi , che animali 

ragionevoli. Alle ingiurie e invettive fcagliate con- 
,, tra di una Nazione intera non fi rirponde, fe non 
„ coiriftelTo tenore . Quando il Padre B^uhours con 
a, bisbetica e ftranainfolenza mife in avanti quella ri- 3, dicOla quriftione , Sì un Altemand peut avoìr He /*e- 

Tedefchi gli rifpofero, come doveano, con 
j, queft’altra ' Te un Framefe può aver fenfo eomune ? 
,, Gii^ameste le ingiurie con altre t^iurie fiTcprimo- 
„ no: la legge del taglione rende onela per offefa . 
,, Ma quantunque io non abbia in quefia, rilpofia a 
,, M.de la Harpe profferito preffochè cofa alcupa fu’ 
,, Francefi , che convalidata non fia coll’autorità de 
„ i loro grandi Uòmini , pure e la ragione e la ci- 
^ viltà richiede , eh’ io qui dichiari , non elTer mai 
„ fiata intenzion mia di far oltraggio a una Nazione 
p così Tifpettabtle come la Francete che k> amo e 

venero, ma jì bene a que’ fuoi indifereti e knper- 
„ tinenti Critici e Pedanti , che fenza cognizion di 
„ caufa & de gapeté de caur vanno infultando in gè* 
„ nerale all’ onot delle Nazioni ch’efii non. conofeo» 
„ no. Avec ces Mejfteurs ilne faut pasmure ferrai- 
yt fom à la faute demei et ne f agit peint de mMa- 
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ne compofe molte efaltate dal Varchi (i) . Del 
redo generalmente i pubblici Commedianti anda¬ 
vano per l’Italia rapprefentando certe Commedie 
chiamate deli' xArte per diftinguerle dall’ erudite 

recitate nell’-Accademie e nelle Cafe particolari 
da Attori civili p^ loro diletto ed efercizio. Si 
notava, com’,elIì dicono, /oggetto il piano del¬ 
la frivola e la diftribuzione e foftanza dell’ azio¬ 
ne di ciàfcuna Scena , e fe ne hfciava il ;dialo- 
go ad arbitrio de’ Rapprefentatori . Tali Farle 
Iftrioniche contenevano varie buffonate triviali , 
e vi fi facea ufo di Ma/ahere diverfe , ognuna 
delle quali nel veftito , nelle caricature , e nel 
linguaggio efagerava la ridicolezza caratteriflica 
di qualche Città . Pantalone era un Mercante Ve¬ 
neziano, il Dottore un Curiale Bolognefe , Spa^ 

viento un tagliacantone , Coviello un furbo , Pa- 

/cartello un vecchio goffo , fconneffo , e incon¬ 
cludente nel parlare, tutti tre perfonaggi Napoli¬ 
tani, Pulcinella un buffone àtìVKccrrz^Gia'ngur- 

gola un villano di Calabria, Gel/omino un leziofo 
Romano , o un Zima Fiorentino , Beltramo un 

femplice Milahéfe , un raggiratore Fer- 
rarefe, *Arlecchmo uno fciocco maliziofo di Ber- 

■ 

„ get les gens ^uì ne ménagent paini le /ens contmun’ 
„ ils tìrent avantage de ces /ortes de minagemens y. & 
„ /ont croire aux /otSy qii ih /ont de grande pet/mma- 
„ ges par les égards qvì on a pour eux , così Ccrivea 
n Giambatida RouJ/eau a M. Broffette , parlando 

„ Di Giudici e Pedanti sì fcorretti 
„ Che hanno maggior la foggia, che i becchetti 

( Burchiello ) 
(i) Erculark pag. 216. deiredizione Veneziana del 

1570. 
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gamo *. Il volgo Italiano fe ne compiacque per 

la novità, e per quello fpirito di fatira l’cambie*- 

vole che l'erpeggia tra’varp popoli una mcdeff- 

• ' ma:' 

„ Da’ moderni Italiani ( fchffe'DrQiacinto Gir^^ 
ma neir Italia letterata pag^^9<^/)'fono Tldtimpl- 
d Perfona'ggi ò fcioceh’i ^ o ndTé(5lij <> à«aéi*WUe 
Commedie introdotti,-come fono 1?. Pàfyuale àé[ 
Romani , le Pafquelle ,de’Fiorentini , i T,ra.vagHnì 

„ de’Siciliani. > il 
5, gurgplo dV,C^.labte]ì > il Pulcp^lhil Cpyiello ^f e I 
yy Pafquartelto , tutti tre Nagóletàni . , /. . Silvio 
„ Fiorillo Commedianie, dhe 5(pfjeuàr‘;fi facea H Ca- 
yy pìtano Mattamoros , invenfè il Pulcinella Nàpolè- 

tano; e collo Audio, e grafia molto aggiunfe‘-/4^- 
„ àrea Calce/e y detto per fopranhòmè , il qua- 
,, le fu Sartore, e morì nella pe(ìe dell anno 1656*1 
„ imitando i Villani dell’Acerra , .Cutà antichiffima 
,, di Terra di Lavoro poco diflàhte da Napolie vi¬ 

cina per poche miglia a queU’antica 5 
miniftrb a i gravi Romani una "nuovà fpezie di Corri- 
media balla sì', e fparfà di ofcenità, fecondo il Poli¬ 
ziano in Perf. e lo Scaligero Irb. i* Poet. cap. 
molto feftiva e motteggevole, come è fiato detto nel 
prirno libro pag. ió6. Si può anche qui notare, che 
i Commedianti Napolitani per una certa loro natia 
vivacità , diCpofizione e attitudine fi fono in ogni tem¬ 
po fopra quei di altre Nazioni cbntrajidiftinti nel con¬ 
traffare a meraviglia in fui Teatr’ó gli altrui difetti 
e ridicoli. Stazio, che nel libro ITI. Carm. V. delle 
fue amene Selve novefà fra i molti pregi dèlia Città 
di Napoli fua Patria il bel magnifico Teatro, in cui 
rapprefentavanfi le Commedie di Menandró , defcri- 
vendo nel libro IL Carm. I. le doti dell animo e 
del corpo, ed il fapere di un giovanetto Napolitano, 
chiamato Glauda ysMìevo di Atedio Migliore, ne ce¬ 
lebra eziandio la grande abilita nel recitar con gra¬ 
zia i Drammi del mentovato Comico Greco . 

P 4. 
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ma Nazione » In quefte Farfe deW u4rte poflìamo 
rawifare qualche reliquia degli antichi Mimi , 
la cui indole buffonefca è ftata Tempre d’indurre 
prima infenfibilmente un certo rincreìcimento del¬ 
la v^ra Poel]a,e poi di cagionarne la decadenza. 

Le Favole Pafleralì che dopo il Cefalo 
del Correggio furono compoftc nel cinquecento , 
fono un nuovo genere Drammatico inventato da¬ 
gl* Italiani , quando non fe ne voglia rawifare 
Un’ immagine nel Ciclopo d’Euripide . Ne pro- 
duffero un gran numero pili di venticinque Let¬ 
terati, tra’ quali fi contraddiftinfero Agoftino de’ 
Beccari da Ferrara col Sacrificio, compofto fen- 
za Cori fin dall’ anno 1553.,, ed indi meflb in 
Mufica da Alfonfo dalla Viola Ferrarcfe nel 1^55., 
il celebre Letterato, Poeta e Orator grande, Al¬ 
berto Lollio Ferrarefe coll’ iAretufa rapprefentata 
c cantata ne’ Cori in prefenza del Duca Alfon¬ 
fo II. d’Efte nel 15^3., e Agoftino Argenti col¬ 
lo Sfortunato i pure rapprefentata con i Cori po- 
fti in Mufica dal Viola in prefenza dell’ iftelTo 
Duca . Ma pervennero al colmo della gloria 1’ 
Jfminta del gran Torquato * ^ c ’l Pallor Fide 

del 
* Giambatifta Manfo , Marchefe della Villa , 

nella Vita di Torquato Taftb fuo Amico dice , che 
quello grande Ingegno „ in Ferrara nel verno dell’ 
„ anno 157^. compofe e fè rapprefentare il fuo A~ 
„ minta , eh’ egli cognominò Favola Bofcareccia , 
j, con getterai lodie e maraviglia di ciafeheduno che 
„ allora l’udì, e che 1’ ha pofeia letto , così per 1’ 
« eccellenza del componimento , giudicato per ogni 
n fua parte perfettiffimo in fe medefimo , come per 
» l’invenzione del Poeta eziandio &c “ Indi il Gran 
Duca di Tofeana lo fece anche rapprefentare in Fi¬ 
renze coir accompagnamento delle macchine e delle 

prò- 
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del celebre Guarini, i cui Cori furono parimente can» 
tati nella rapprefentazionc . Quelle due Paftorali fu* 
rono tradotte in Francia cinque o fei volte infelice¬ 
mente,fia per debolezza delle penne che vi s’impiega¬ 
rono, fia perchè la profa Francefe è incapace di 
render competentemente la Poefia Italiana . La 
Traduzione dell’ ^mìnta in bei verfi Caftigliani 
del Jamegui , e quella del Pajlor Fido del Fi- 
gueroa^ meritano tutta la (lima degl’intelligenti . 
Ma la Lingua Calligliana è ricchiffima , e ha 
non pochi giri ed efpreflìoni fimili a quelle dell’ 
Italiana , e non manca di qualche forta di lin- 
puaggio poetico; e n’avrebbe ancor più, fe fof- 
fe (lato dalla propria Nazione più conofeiuto, e 
fecondato nel difegno d’ arricchire e nobilitar la 
Poefia Calligliana , 1’ Andaluzzo Herrera, buon 
Poeta e felice imitator del Petrarca . Occupa (di¬ 
ce A portolo Zeno ) tra le più (limate Partorali 
il terzo luogo la Filli di Stiro del Conte Gui* 
dubaldo Bonarelli che rapportiamo qui , benché 
forte imprerta ne’primi anni del Secolo feguente 

, 1607. 

profpettive di Bernardo Buontalenti „ la qual cofa 
„ riufeì ( fcrive Monllgnor Fontanini a carte 132. dei 
„ fuo eruditiflìmo Aminta Difefo ) con tale magnifi- 
,, cenza ed applaufo , che fu morto Torquato mede- 
„ fimo a portarli di fegreto in Firenze per conofeere 
„ il Buontalenti , il quale appena falutato e baciato 

in fronte,fe ne partì ,e non potette più ritrovarli, 
ancorché il Gran Duca il faceffe ricercare per ono¬ 

rarlo Filippo Baldinucci narra quello fatto nella 
Parte II. delle Notizie de’ Profeffori del Difegno 
pag. 104. A quella Favola paftoralc il Poeta medefi- 
mo fece poi gFintqrmedj che furono dati alle (lampe da 
Marco Antonio Poppa appiè del fecondo volume dell’ 
Opere portume del Taffo. VAminta fu pur anche ador¬ 

nato 
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ióo'j. in Ferrara. Il Pentimento ^morofo di Lui* 
gi Greto,’il famofo Cieco d’ Adria , comparve 
in pubblico -tìel 15 83. dopo l't/fminta , e prima 
del Pajìor’ Fido . Nè merita meno di ellér men¬ 
tovata quella del Bracciolini intitolata V t^fmoroje 

Sdegno , , come -anche la Difperagione di Sileno e’I 
Satiro di Laura Guidiccioni, Dama Lucchéfe, rap- 
prefentata avanti, al Gran Duca nel J$po. , a i cui 
Cori fece là Mufica Emilio del Cavaliere, Romano. 

Finalmente in quefto Secolo può dirli a ragione 
inventata VOpera mujècale . Li' Mufica , coftantc a- 
micade i Veriì ancor de’Selvaggi ,• la quale nell’Orien¬ 
te fi frammifehia fenza norma filfa nelle Rapprefen- 
tazioni,e in Atene e in Roma a vca accompagna¬ 
ta or pili canoramente , come ne’Cori , or me¬ 
no , come megli Epifodj f,. la Foefia Rapprefenta* 
tiva, nelle grandi rivoluziomi dell’ Europa fe ne 
trovò dfvifa. Lafeiato il Teatro alla Poefia e al¬ 
la Rapprefentazione, Ja Mufica fi confervava nel¬ 
le Chiefe, e accompagnava la Danza e i Verfi. 
che ne’Carofelii,folcano* cantarli fu i carri e al- 
tfC macchine (i) . Ma tutto ciò non era punto 
un'Opera . Perchè diveniffe tale-, bifognava che 
le macchine per appagar l’occhio , l’armonia per 
addolcir 1’ udito , il ballo per fare fpìccar 1’ agi¬ 
lità e la leggiadria , e la Pòefia e la Rappreleri- 
tazione per parlar al cuore, eoPpiralTero concorde¬ 
mente a formar un tutto è un’azione ben ordinata,* 
e ciò non avvenne prima della fine del Secolo XVI. 

Non 
nato di Note muficali da Erafmo Marotta Gefuita Sici¬ 
liano da Randazza , il quale morì in Palermo nel 1Ó41., 
e con tale ornamento fu flampato , come accenna An¬ 
tonio Mongitore Biblioth. Sicula tom. I. pag. 185. 

(i) Vedi il P. Menejirier delle Rapprefeatazioni 
in Malica. 
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Non fi sarebbero mai immaginato i moder¬ 

ni Anfioni teatrali , che i j)rimi Cantanti , ov¬ 
vero Iftrioni muficali , fieno fiati l’Arlecchino , 
il Pantalone , il Dottore , ed altre Mafchere j e 
pur tra quelle cominciò 1’ Opera. Orazio Vecchi 
Modenefe, Poeta infieme, e Maefiro di Cappel¬ 
la , fpinto , dal felice effetto che faceva i’ unione 
della Mufica e della Poefia in tante Fefie e Can¬ 
tate, e Cori delle Tragedie , e Paftorali Italia¬ 
ne , fi avvisò il primo di fperimentar quefi’unio- 
ne in tutto un. Dramma (1) , e. nel ispy. lece 
rapprefentar in Mufica agl’ Ifirioni il fuo 
parnafo^ fiampato 1’ ifieffo anno in Venezia ap- 
prelfo Angelo Cardano in quarto, e di note mu¬ 
ficali corredato dall’ Autore medefimo . Sia poi, 
che ’l nobile Fiorentino Ottavio Rinuccini ( il 
quale fu Gentiluomo di Camera d’ Errico IV. Rp 
di Francia,e non Commediante^ dice ne’fuoi 
Giudizj il Baìllet ^ riprefone a ragione dal Bayle) 

s’inducefle per 1’efempio del Vecchi a formar del 
Dratnma e della Mufica un tutto ìnfeparabile in 
un componimento eroico e meglio ragionato , o 
fia che le medefime idee del Vecchi gli foprav- 
veniflero fenza che l’uno fapefle dell’altro , egli 
è certo che’l Rinuccini col configlio del Signor 
Giacomo Corfi intelligente di Mufica mofirò glf^ 
Italia i primi Melodrammi regolari , la Dafne , 
VEuridice , e Vt^irianna. La Dafne rapprefentata nel 
15P7. avanti la Gran Duchefla di Tofeana in 
c'afa del prenominato Corfi , grande Amico, del 
Chiabrera ,6 1’ Euridice in oceafione del rrattì'- 

mo- 

(D V. la Perfetta Poefia del Muratori ^lib. lU* 
4. 
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monio di Maria de’ Medici con Errico IV., fu¬ 
rono pofte in Mufìca da Giacomo Peri, e s’im* 
preflcro in Firenze hel i5oo. L'Arianna pofta in 
Mudea da Claudio Monteverde, fi cantò nel ma¬ 
trimonio del Principe di Mantua coll’ Infanta^ di 
Savoja,e nel 1^08. s’imprefle ancora in Firenze. 

I Pedantini e Criticaftri Oltramontani, fore- 
Rieri nelle Lettere Greche, Latine, e Tofeane, 
e ne* giudi principi di ragionare , fogliono rim¬ 
proverare all’Italia quello genere difettofo,al lor 
parere, che manda a morir gli Eroi cantando e 
gorgheggiando. Coteftoro fon della greggia degl’in¬ 
farinati, motteggiati graziofamente in Madrid da D. 
Giufeppe CadalfofC chiamati alaVìoleta. 
Efli non leggono, fé non pettinandoli, alcuni fu- 
perficiali Dizionarj e Fogli periodici, o Gazzette 
letterarie , che fi copiano tumultuariamente d* 
una in altra Lingua , dove decidefi con magidral 
ficurezza che ’l Canto rende inverififntli le Favole 
Drammatiche . Come rifponderemo loro ? Che le 
antiche Tragedie e Commedie altro non erano 
che fpecie d’Opere (i)?Ma che s’intenderanno efli 
d’Orcheftra, di Tibie uguali, difuguali, delire, 
fitìilire, Serrane, di Melopea ? Diremo che il Can¬ 
to è una delle molte uippofizioni ammefle in 
Teatro come verifimili per una tacita convenzio¬ 

ne 

(1) Callelvetro, Patrizio,Notes, Mercuriale, Vit¬ 
tori , Robortelli, Daciet, Gravina, Voltaire, in fom- 
ma tutti gl’ Intelligenti conchiudono fu i tefiimonj di 
Platone, Aridotile, Ateneo, Donato, Luciano, Th 
to Livio &c. che gli antichi Drammi fi cantavano . 
£in non difeordane le non circa il modo. 
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ne tra’Rapprefentatori e 1’Uditorio (i) ? Ma il 
loro fvaporato cervellino fofterrebbe il travaglio 

di 
(i) Quefto è quello che non hanno giammai fa- 

puto offervare tanti Critici periodici oltramontani, i 
quali hanno voluto entrar in bucato e inveire coa¬ 
tra r Opera Italiana . Il diletto che partorifcono le 
faccende poetiche, proviene dalla dolce alleanza del 
Vero colla Finzione.,, Ogni imitazione poetica (di- 
„ ceva il dottilTimo noflro Gravina ) è il trafporto 
„ della Verità nella Finzione Chi ne bandifce il 
vero per aprir campo vallo al capriccio e alla frego¬ 
lata fantafia, ama i fogni , e non comprende U bel¬ 
lezza delle dipinture naturali .• Chi freddo ragionato¬ 
re e inlìpido fofilla tutto riduce rigorofamente *1^ v** 
ro per ollentar fìlofofia ,di(lrugge tutte le Arti d’im¬ 
maginazione . Da’ penfatori oltramontani in quello 
Secolo chiamato filo/oficù fì è tentato di annientar U 
Poefia a forza di analizzarla e ridurla a un certo pure- 
tefo Vero, che gli mena a un continuo ragionar fal¬ 
lace . Ma fottilizzino pure a loro polla per confinar 
la Drammatica a quello Vero immaginario, che elli 
dureranno una fatica vana al pari delle Danaidi , e 
noi confeguiranno, o rinunzieranno al Teatro . Di 
tutte le imitazioni poetiche la Rapprefentativa è quel¬ 
la che maggiormente lì appreffa alla Verità ; e pure 
in quante guife non le contraddice nell’ efecuzione ! 
di quanta indulgenza dell’ Uditorio non ha elfa bifo- 
gno per partorire l’illufione delìderata ! Di grazia , 
parlano in verfi gli uomini ? Hawi in tutte le Na¬ 
zioni un linguaggio comune , del quale fi vale il 
Turco e’I Francete , il Parto e’I Romano , il Pet- 
fiarto e ’l Greco ? Non rìconofce T Uditorio r Attore 
fuo paefano Barca y Riccoboni , Carrik , che ogni di 
cangia nomi , affetti , e collumi ? Non comprende 
che’l fallo , le pompe , le gioje , onde fi adornano 
gli Attori, fono apparenze lenza valore?Non inten¬ 
de che. quella Regia , quel Tempio , quella Città 
che ondeg^a in profpettiva,è una tei» dipinta? Per 

tutte 



238 STORIA CRÌTICA 
di analizzar V idee che fono concorfc alla forma- 
zioite degli Spettacoli Teatrali ? Appigliamoci al 

par¬ 
tutte quelle falfità manifellamente conofciute f Udi¬ 
torio perde di mira V azione P fi dillrae.*^ s'impazien¬ 
ta ? cerca ih vero in fifFatte cofe ? o pur contento di 
effe, palfandovi fopra con ipdu-lgenza,ancorché le ri- 
conofca per falfe e ad ogni illante fe ne fovvenga , 
fi trafporta , fi fa fedurre , piange, freme, s’adira fe- 
guendo i movimenti e le palTipni de’perfonaggi imi¬ 
tati? E che altro produce queft’effetto maravigliòfo 
in tutti i Secoli e in tutti i Paefi, fe non quella ta¬ 
cita convenzione tra l’Attore e V Uditorio che fulTi- 
fte e fuffifterà mal grado di tutti i poffibili Gazzettiè¬ 
ri e ragionatori filofofici dell’ Univerfo ? Cantavanfi 
i ‘Drammi Greci ; e i Filofofi e ì grand’ uomini , i 
Socrati e i Perieli , che vi affiftevano, non dicevano 
éon cuore di ghiaccio , come gli odierni Filofofifti 
Tranfalpini, che impròprietà ! che jìravaganza ! oA, vanno 
gii uomini a mom cantando ?Cantanfi le noftre Operai 
'è quando un Farinelli , un Cafarelli un’ Egizziello, 
un Nicolini, un Monticelli, la Tefi, la Mingotti e 
la de Amicis, traendo profitto dell’ ingegno creatore 
e armonico del Metaftafió e dell’ armonia de’ Sarri , 
degli Hafs, de’ Vinci . de’Leo, de’Gliick, de’ Jom- 
fnelli, de’ Piccini, e de’ Paifelli , animano il Canto 
e 1$ Poefia con quella vivace rapprefentazione che 
tutto avviva e tutti gli animi fcuote, aggira, e tra¬ 
fporta, l’.Europa intera gl’ invita, gli onora,gli col¬ 
ma di ricchezze , e fi affolla , arniia^, è commoffa, 
e compiange Arface, Statira, Demetrio, Mandane, 
e Berenice. 

Quale anche fciocco leggitore , fcorrcndo \xvl Ope^ 
fa di Metaftafió, invece di feguir la traccia dell’Azio¬ 
ne e degli affetti, fi ferma a confiderare in qual vo¬ 
cale , in quale a , in quale e , hanno formati i loro paf- 
faggi di gorgheggio la Gabrieli e’I Pacchiarotti? Leg¬ 
ge egli, p. e. , che l’ambiziofo e innamorato Aquilio, 
il quale ufa ogni arte p(fr romper la corrifpondenza 
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partito più propio per la loro capacità , rima» 

dan- 
di Sabina e Adriano' , vedendo che 1’amor d’ A’ngtr- 
fto e gli fdegni di Sabina combattono per lui , pre-, 
vede la propria vittoria, ma fi difpone a vederla ma¬ 
tura , e ad ufar tutta 1’ arte d’ ón’ efperto fchermido- 
re, il quale efamina il nemico, frena il proprio fde- 
-gno , e attende il momento, che lo rende vincitore* 
Chiunque lappia far ufo della propria ragione , cib 
leggendo, dice fra le, conviene ad Aquilio- queft’im- 
magine i calza bene nelle di lui circoftanze ? E di 
ciò contento , non fi fovviene della Malica. Lo Spet¬ 
tatore eh’ è fui fatto , fe ne fovviene , ma non al¬ 
trimenti che fi fovviené dèi Verfo del Mufico , del¬ 
le gioje falfe, delle Scene dipinte , e dice a fe ftefl'o, 
il Poeta fa parlare Aquilio come fi dee, come richie- 
defi al di lui fiato ? Del Verfo e del Canto fiamo 
già convenuti che fervir debbono di mezzo per dilet¬ 
tarmi . Quello ragionamento confeguente d’ogni let* 
tote e d' ogni fpettatore ragionevole non entrò nella 
tefia di M- Sulzer , il quale rimprovera al Metafta- 
fio la puerilità àsW Saggio guerriera antico. Chi 
fente puerilità , crede fubito , eh’ egli parli del con*» 
cetto 5 ma no : la chiama puerilità „ perchè (gran 
,, ragione! è poflibile che fia ufeita dal Settentrione, 
„ produttore de’ Leibnitz , de’ Voli; , e de’ Federi- 
„ ci IL?;,, neffun effere ragionevole penferebbe a can- 
tar neppur fognando quello fentimento ^ ch’ei chia-i 
ma majjima fredda e grave rifleffione . Ma egli noti 
ha capito che Aquilio fi vale di quell’immagine co¬ 
me di un paragone conveniente a un Cortigiano guer* 
jiero, il quale rifveglia anzi idee marziali, e rfìani- 
feda^un contrailo di calore e di brio che Aquilio ha 
bifogno di contenetele un Piccini e un Paifelli fan¬ 
no coir armonia animar quello penfiero vivace, 
tar i’ impeto guerriero che fcappa fuori , e che la 
prudenza fi sforza di raffrenare , e concbiudere col 
Poeta col fare feoppiar il colpo guidato,-e mp4 
Itrar il trionfo che produce , eh’ è quello che tutto 
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dandoli a leggere e mafticare quel che in tal que* 

ftio- 
riempie il cuor d’ Aquilio . Quanti affetti vigorofi 
da imitare trova un buono Artifìa li dove un Critico 
Filofofo Settentrionale non vede altro che rifleffio- 
ni e fredde majftme*. Ma fe non fi dee cantar quefl’im- 
magine piena d’ affetti vigorofi , e attivi , eh* egli 
chiama majjima fredda, tuttoché io fappia che i Gre¬ 
ci animavano colla Mufica tutte le parole d’una Tra¬ 
gedia, domando al Signor.S'a/xer, quali fono le cofe 
che fi polfono cantare fenza offender la ragione, non 
dico in Teatro, ma fuori ancora? Ni una, fegùendo 
la di lui falfa fuppoftzione Si canterà un lamento 
amorofo d’ una Pallorella? Ma una Paflorella , che 
colle 'parole piange l’amante morto o lontano, e va 
colla voce feorrendo pe’ tuoni mufìcali , è ugual¬ 
mente fciocca , fecondo JVf. S«/jser, se effer vuol con- 
feguente, e contraddice col Canto alla palTione. Un’ 
efpreffione di gioja fì pbtr-mai cantare fenza. effer 
tacciato di puerilità ? Neppure,per le regole critiche 
di M. Sulter ; perchè fe *1 mio piacete mi riempie 
c trafporta , le 1* affetto è vero , non mi trattengo 
» metterlo in Mufica, o cantandolo lo tràdirb « Non 
vi farebbe altro rimedio che limitar la Mufica a i 
femplici Concerti, e pib non penfare a congiungerla 
colla Poefia, come fecero i Greci, i Cinefì , i Lati¬ 
ni, gl’italiani, in fomma tutti i Popoli colti e felvag- 
gi ; ma allora meriteremo il rimprovero di Piatone, 
il quale chiama la Mufica flrumentale un affurdUct 
e un abufo detta melodia . Per altro fe M, Sulzer 
taccia a torto e inurbanamente di puerirità un grand’ 
uomo , cui tanto dèe il Teatro mulicale , egli poi 
non ha totalmente torto quando afferma che l'Opera 
merita effer riformata ^ e tengo anch’ io per fermo , 
( e cib non pregiudicherà mai alla gloria immortale 
del gran Poeta Cefareo ) che sì fatto Dramma non 
ha tuttavia la fua vera e perfetta forma , come di 
propofìto ho trattato nel mio Sifìema Drammatico 
inedito / 



DE’ TEATRI. 241 
flione fcrifle giudiziofamente M. Pldeyot^ uno 
pili renomati Filofofi moderni della Francia (i). 

CAPO V. 

^tato de Teatri : in Francia ^ Inghilterra ^ e \^emagn0 

nel medejìmo Secolo XFl. ■ . l 

Francia. 

SEguitavano intanto i Fratelli della Paffionè 
e i Clerici o Scolari a divertir la Francia . 

I Mijìefj degli xAtti degli ^pqlìoH e /’ ^pecalif- 
fe di Luigi Chocquet fi rapprefentarono.in Parigi 
neW Mótel de' Flandres y e s’impreflero nel 1541. 
in tre volumi. Vi fi veggono varie combriccole 
di Demonj, i quali ne lembrano i bulloni {2). 

Rapprefeptayanfi oltre a i Mijlerj , varie Far¬ 
se chiamate Momerie o Mafcherate , molto buf- 
fonefche c fatiriche . Quando cadde dalla grazia 
di Luigi XII. il Marefcial di G/è perfeguitato da 
Anna di Brettagna Regina-Ducheffa , fu egli 
motteggiato in una di tali Farfe . Facendofi al- 
lufione al nome ^ma della Regina e al grado 

Q di 

(i) Pour bien juger (Tane produEliony' il ne faut par 
la rapporter à une dutre production. Ce fut ainfi quun 
de ìios prémiers Ctitiques fe (rompa . Il dit ; les Aru- 
ciens n tnt point eu d Opera j donc lOpéra ejì unmau^ 
vats genre . Plus cireonfpeCl , ou plus injìruit y il edt 
alt peut ètre : les Anctens ri avoient qu un . Opéra ,* 

notre Tragidie n ejl pas bpnne, Meilleur^ Logicien 
il n eàt faìt ni l un ni Pautre raìfonnììnent 

(i) Vedi il Dizionario di Saple Art. Chocquet, 
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Marefcìalh del Favorito , dicevalì nella FarFa 

che un Manifcalco ( che 'in Francia parimente fi 
chiama Maréchal ) avea voluto ferrare un %/Ifi- 
no\(in Franeefc ^/fne) , e ne avea ricevuto un 
calcio molto impetuofo, onde era flato rovefciato 
e fatto precipitar gili dalle mura (i). II. Re me- 
defìmo non' era rifparmiato nelle Momerte . Egli 

tollerava la fatira , contentandoli folo di pre- 
fcrivere agli Attori di rifpettar la Regina , altri¬ 
menti gli avrebbe fatti impiccare. 

1 Giuochi de Pi felli Pejli erano un’ altra fpe- 
zie di Farfa Francefe . Sembra che una delle piu 
femofe di effe fia flato 1’ €/4wocato Patelhf ^ 1a 
^uale ebbe tanta voga che Patelin da nome pro¬ 
prio divenne appellativo , e reftò per fignificare 
adulatore ,.e produffe patelinage, e patelìner . L’ar¬ 
goménto e alcune Scene di quella Farfa che noti 
manca di fale e di grazia còmica, poffono vederli 
preffo M. de Fontenelle . Io ne ho veduta, pochi 
anni fa , fui Teatro Spagnuolo in un’ Intermez¬ 
zo r azione principale e la difefa del Peoorajo 
fatta da Patelin , e la contefa dell’ Avvocato e 
del Cliente che fi vale delle di lui iftruaioni 
per non pagarlo . 

Da fimili Ràpprefentazìoni fcorgefi che tutto 
ciò che comparve fulle Scene Francefi anche fot¬ 
te Francefeo I., era un miflo groffolano di Re¬ 
ligione e buffoneria , che fcandalezzò^ il Pubblico 
talmente che i Fratelli ne perderemo il Teatro, 
il quale tornò a convertirft in Ofpcdale. Se gli sfor¬ 
zi di quel Re, amante del fapere c degli uomi¬ 

ni 
(i) M. d’Argentrà Hijìoire de Btetagne preffo gli. 

Aneddoti del^ Regine di Francia, Tom. III. 
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ni Lettere , non giunfero a fgombrar la neb- 
Dia della barbane che ancor copriva la Fran- 

(0» almeno vi apportarono- un crepufcolo 
che feoprì la fciocchezza e gl' inconvenienti di 
quella mefcolanza. Inftarono i Fratelli per com¬ 
prar le ruine del Palazzo del Duca di Borgogna 
c ^bbricarvi un’ altro Teatro , e ’l Parlamento 
conienti. Ma nell’ifteffo decreto del 1548. , col 
quale Ti accordava la permiffione di tali Rappre- 
Kntazioni, fi preferifle che doveflerò effere pura¬ 
mente profane, e che mai pih non vi fi mefeo- 
laffero le cofe della Religione . Fè la Legge ciò 

eh era ornai tempo che faceffe il Gufto. 1 Fm- 
tellf VI fi fottomifero; però non parv& loro con- 
viemente di montar più in palco , e fi applica- 
^ono a inftruire alcuni nuovi Attori , finché nel 
I5«8. cederono il Teatro a un’altra Compagnia 

^ ^ Parigi con Reai permeflb- 

/>• ^ j-^ confervato il nome di Antonio Fo- 
rey «r e di Giacomo Autori di qualche Farfa 
O Comniedia perduta, viffuti fotto Francefeo I., 
pure la forma della Commedia e della Tragedia 
fu fconofciuta affatto in que’Paefi fino al Regno t fn F de’Medici , che introduf- 
F.ftl magnificenza . delle 

fentar diverfi m Fontainebleau , e fra gli altri 
una Commedia tratta dall’Ariofto degli Lari di 

fa,d ^ in parte dal Poeta Pietro 

Corte ^ Perfonaggi della 
Ginev’ ^ Angouleme vi rapprefentava 

nevra. Pure da Signori e Capi della Corte vi 

. M Ferraniana p. 259. Edit. 1740/“ 
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fu rapprefcntato il Palaxj(p d' ^/fpollldett, e Vt/fr* 

co degli s^manù Leali , argomento prefo dagU 
antichi Romanzieri Francefi (i). 

Che che fia di tutto ci6,Ronfardo attribuifce 
al fuo Amico Stefano/oi/e//e la gloria di avercotn- 
pofte le prime Tragedie e Commedie Francefi . Que- 
fto Jodelìe morì nel 1573. d’anni 4l.,e fecondo 
Pafquier y non mancava di talento y benché non 
avea pur veduti i buoni Libri. Quindi è che le 
di lui languide Tragedie fono fcritte iniftile moH» 
to baffo e ineguale, fenz’ arte, fenz’ azione , fen- 
za verun maneggio di Teatro. .C/eo/wrm nell At¬ 
to III. in prefenza d’Ottaviano prende pe’capel¬ 
li un fuo Vaffalb , e lo va feguitando a calci 
per la Scena. Pur fu rapprefeotata la prima vol¬ 
ta in prefenza del Re con applaufo , e replicai^ 
con grandiffimo concorfo . Gli Attori non era¬ 
no pubblici Commedianti y ma sì bene perfo- 
ne di nome, tra’ quali due Poeti Belleau e 
Perufe. Più azione delle Tragedie hanno le Com¬ 
medie di Jodelle , e dipingono i coftumi di quel 
tempo con tutta fincerità. Eugenio è un’ Abate , 
il quale marita a uno fciocco chiamato Guglielmo 

una giovane eh’ egli ama e fa paffar per fua Cu¬ 
gina, e finalmente gli feopre il fecreto .- 

y’ aime ta femme &“ avec elle 

Je me couche le plus fouvent y 

Or je veux que dorefnavant 

J'y puijfe fans fauci coueber. 

c Guglielmo rìfponde jj ^ 

(i) L’Abate Brantome nel Difeorfo fu'Casio IX., 
Tom. I\r, 
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Je ne vaus y veux empefcher, 

,, Quel Secolo ( dice Fontenelle ) non era dilicato su 
„ tal materia , e profeflava apertamente la dilTolu- 
„ tezza , che in altri tempi fi cerca di diflimula- 
„ re ; egli è folo forprenderlte ( foggiugne ) che 
„ gli Ecclefiaftici, i quali vi fon ritratti, non ab- 
„ bian meflb fchiamazzo „ . Intorno al medefimo 
tempo Baif fece una Commedia intitolata il 
Bravo, eh’ è il Miles di Plauto, e La-Ferufe una 
Medea d’ infelice riufeita . 

Sotto Errico III. Roberto Garnler compofis 
otto Tragedie, migliori di quelle di Jodelle ^ a 
giudizio di Ronlardo, Porsia , Cornelia , Marc^An^ 
tonto y Ippolito^ la Troade y <Antìgona ^ i Giudei ^ 
c Bradamante. Molti Iquarci felici , tratti dalia 
Sacra Scrittura, notanfi nella Tragedia àet Giudei 
e alcuni verfi dell’ Ippolito meritarono di eflere 
inferiti da M. Radne nella Fedra. 

A Garnier fuccedettero Montchrétien , Baro » 
e Hardy, i quali vendevano, dice M. de Voltai¬ 
re , ^ ì Commedianti che andavano girando per 
la Francia , le loro compofizioni a dieci feudi 
1* una . Hardy ne fcrifle più di feicento , e per 
lo più con vergognofa fertilità ne fcarabocchiavi 
una in otto giorni. Sconobbe egli nel compoire 
le regole e la decenza . Donne violate , corti¬ 
giane , adultere, fono le perfone principali del¬ 
ie fue Favole. Le prime tenerezze di due Inna¬ 
morati , fecondo 1’ efpreffione di Fontenelle , pafr 
fatto fotto r occhio dello Spettatore, e fe ne oc¬ 
culta il meno che fia poffibile . Qual Teatro ia 

vFrancia nel Secolo XVI. a fronte dell’Italiano 1; 

Q. 3 
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I N G H I L T E R P. jf. 

Non erano meno groffolani delle Farle Fran^ 
cefi gli Spettacoli Scenici dell’ Inghilterra in buo-. 
na parte di quefto Secolo . I M^erJ , le Mora-, 
liti, le Farfe continuarono a rapprefentarfi.. Del 
Re Eduardo VI., delle cui cognizioni Cardano 
fa grandi elogj, fi dice, che aveffe compoftauna 
Cornmedia elegantìjjìma , intitolata la Puttana di 
Babilonia . Di ella però afferma faviamente uno 
Scrìttor Francefe, che per quanto fi efageri dagli 
zelanti Antiquar) il merito e l’eleganza di tal 
componimentoj, la perdita fattane non apporterà 
molta pena a chi confiderà le pietofe buffonerie 
teatrali che fi componevano in tal tempo da’ Fran- 
eefi, Inglcfi, e Alemani. 

Ma quando Parigi non avea un Poeta Tea¬ 
trale più efperto di Hardy , Londra contava fra* 
liioi Commedianti il famofo Sbakefpear, Quefto 
Attore e Autor Tragico fiorì dopo la metà del 
Secolo XVI. , e non conobbe meglio de’Cinefi' 
le regole della verifimiglianza . Chiufe , com’effi, 
in una rapprefentazione di poche ore i fatti di 
tfejat’anni, e reftò al di fotto dell’ ifteflb Tefpi 
per non aver faputo feparar il Tragico daA-Co-. 
mico. Tuttavolta egli fu un’ingegno pieno d’en- 
tttfiàfmo che lo folleva talvolta preffo ad Euri¬ 
pide ; c non fcnza ragione i fuoi Compatrioti 
•fermano eh’ egli abbonda di difetti inmtmerabi¬ 
li e di beltexge inimitabili . Brilla fbprattutto nel 
colorir con forza ed evidenza i caratteri de* grandi 
uomini Inglefi e Romani, vedendovifi a meravi» 
gha marcati i loro temperamenti, difetti , e vir* 

tù. 
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tìi. Il Macheti}, il Re Errico IV., Hamlet, e’I Mer- 
eante Venexjano paffano peT le più bejle Tragedie 
di Shakefpear. Abbiamo oflervato nel Teatro Sita¬ 
liano l’efattezza e lo ftudio chepofero tanti Let- 
tefati per far riforgere la Greca Poefia Drammar- 
fica, per gli cui sforzi furono imitati ed efpofti 
all’ammirazione univerfale i piìi gran tratti mae- 
ftcevoli deir Antichità , Offerviamo in Shakefpear 

la mancanza dell’ erudizione fupplita dall’ ingegno 
che lo menava a rifletter full’ Uotn.o , ed a ftu- 
diar i movimenti del proprio cuore , e a dipin¬ 
ger dal vero le paffioni. Egli non conobbe l’ar¬ 
te, e ritraile vìgorofamente la Natura, Che Tra¬ 
gico incomparabile rifulterebbe dall’ uno c dall al¬ 
tro ftudio ! Fin d’ allora cominciò ad allignare in 
Inghilterra un gufto più attivo', più energico che 
altrove, il quale ama a vedere più che a penfa- 
re, una propenfione al grande , al terribile, al tetro, 
^ malinconico più che agli amori, una vivacità ia 
fomma, una robuftezza , un’ amor del complicato 
più che delfemplicc. Shakefpear feti ffe sacor Com^ 

inedie, e gl’ Inglefi non fi ftancano di veder il 
di lui Cavalier Falflaff^ e le Commari di Wind- 

for. Egli foleva ufare in un medefìmo componi¬ 
mento il vci'lb e la profa. Mori d’ anni 55* 
l6l6> , e per onorarne la memoria , gli fu e- 
rctto un magnifico monumento nell’ Abadia di 
Weftmìnfter. Giovanni Fletcher di lui contempora¬ 
neo contribuì ancora agli avanzamenti del Tea¬ 
tro Brittannico, e tra le fue Favole palla per eo» 
«oliente quella che intitolò U Re non Re. 
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^LEMofGN^. 

I Giuochi del Carnevale continuarono a rap- 
prefentàrfi in Alettiagna per tutto il Secolo XVfc, 
non oftante che altre Farle intitolate 
voli, Giuochi buffoni &c., ed alcune altre col ti¬ 
tolo di Commedie, Tragedie , e Comico-Tragedie 

vi compariffero in numero pi'odigiofo . Il folo 
Hanns Sachs , o Giovanni J*?*, Calzolajo di Nó- 
rimberga-, compofe feflantacinque Giuochi di Car¬ 

nevale dal 1518 fino al 1553* » fettantafci Com¬ 
medie, c cinquantanove Tragedie , quali cole fi 
racchiudono in cinque grofli volumi in foglio. 
Il fuo nome è paffato in proverbio neH’Alemagna, 
dove per dinotare un’ attivo e fecondo Poeta, 
fuol dirli ^ è un Hanns Sachs . Non pertanto , 
fecondo , che offerva il Compilatore del Teatro A- 
lemano pubblicato in Parigi nel 1771., in mez. 
zo a tante goffaggini e baffezze che foprabbon- 
dano nelle di lui Opere , qualche volta fi trova¬ 
no alcune piacevolezze e penfieri che forprendo- 
no. Egli Teppe valerfi , non 11 sa per qual mo¬ 
do , d’ un gran numero d’ argomenti tratti dagli 
Autori Greci e Latini , eh’ egli non potea leg. 
gere , non elTendofi allora tradotti ancora neU’I- 
dioma Tedefeo . Succeffe a quello Sachs Giaco¬ 
mo »/fyrer, Notajo, e Procuratore di Norimber¬ 
ga, che pubblicò fino al Secolo XV II. trentafei 
Giuochi di Carnevale . Oltracciò compofe moltilfi- 
mi Drammi chiamati Cantanti , de’ quali fe ne 
fono confervati nove. Il Signor Gottfehed chiama 
quelli Drammi precur/ori dell' Opera Italiana, per 
non aver faputo quante Felle, Serenate, ed altre 

cole 



DE’ teatri; t4p 
cafe cantate nc’ Teatri hanno precèduto almeno 
d’ un Secolo e merro a i Drammi Cantanti Ale» 
mani. 

Non è credibile T ìrameofa quantità di Dram¬ 
mi , appellati Commedie e Commedie-Tragedie , u- 
feiti in queftó periodo in Germania . Elfi fono 
ancor più ftravaganti e bizzarri , che numerofi. 
lina Commedia intitolata Gesti Vero Meffia ' un* 
altra che s’intitola il Novello %4fim Tedefeo di 
Balaam : un Pofiiglione Calvinifla : un Cavalìer 
Crijìiano d* Eisleùen ^gra^tofa Commedia Spirituale 
in cui^t trova l' IJìoria di JLutero , e de i di lui. 
pili grat/pnemici il Papa e Calvino . Con fimili 
produzioni teatrali fi faceano colà la guerra i Lu¬ 
terani e i Cattolici , benché quelli più tardi fi 
avvifarono di metter fulla Scena le difpute Teo¬ 
logiche , avendo incominciato a farlo nel Secolo 
feguente colla Cragìofa Commedia della vera an^ 
fica Chìefa Cattolica e %/fpo{lolica &c\, i cui per- 
Ibnaggi fono Coridonc , Menalca, Melibeo Ana- 
battifla , Tefilà fua moglie , Lutero , Brenzio, 
Zuinglio, Carloftad, Francefeo Monaco , Brigida 
Religiofa , Satana , il Papa Pio IV. , il Cardia 
nal Campegio, Ozio Vefeovo, Gesù-Crifto, San 
Paolo, San Pietro. 

Ancor quando non vennero animati dallo 
Spirito dipartito gliAlemani di quel tempo pre¬ 
fero gli argomenti dalla Religione e dalla Sacra 
Scrittura. Nella Biblioteca di Gefnero fi fa men¬ 
zione del Protoplafle e della Nomothefia , Comico 
Tragedie, e del Sacrificio d' Ifacco Commedia, 
di Geronimo Zieglero ProfelTor di Poetica in In- 
golftad • della Giuditta e della Sapienga di Salo^ 
mone Comico.Tragedie , e di Zorobabel , Com« 

me- 

t 
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media di Sifto Betulejo * delle Commedie di Gìoh» 
he di Adamario, di Rut di Drifearo , e di Gttu 
feppe di Ditero . Non furono quelle ftravaganti, 
come le precedenti , ma vi fi trafcurano , come 
in tutte,le regole della verifimiglianza . Antonio 
Scoro d’Hoochftraton compofe anche una Com¬ 
media rapprefentata da’ fuoi Scolari in Heidelberg, 
nella quale fi perfonificava la Religione che an¬ 
dava mendicando alloggio fra’ Grandi , ed era e- 
fclufa, e che poi ricorreva, a’ Plebei, ed era ri¬ 
cettata . L’Impcradore fe ne fdegnò , parendogli 
cofa di mal efempio, e comandò che l’autore 
ne fofle gaftigato, ma egli ebbe tempo di fug, 
gir via; e nel 1552. mori in Laufana (i). 

Il componimento che in quello Secolo me- 
rita pili attenzione per una certa regolarità ed e- 
leganza, fi è la Cajla Sufanna y Dramma fptriUtaU 
in cinque ^ttì compollo da Paolo Rebbun , Cu¬ 
rato d’Oelsnitz, impreflb in Ziwckau nei 153^. 
e reimpreflb nei 1544. Lo fceneggiamento n’è 
fopra tutti quelli di quel tempo ben conneffo , e 
vi fi oflerva fcrupulofamente la quantità delle fil- 
labe in tutti i diflferenti metri che l’Autore vol¬ 
le adoperare in ciafcuna Scena. 

Si trovano ancora in tal periodo tre Tradu- 
zioni dallo Spagnuolo, dal Latino, e dal Greco . 
La prima s’intitola gli %Amori dì Melibeo t dei 
Cavalier Calìflo, Tragedia in diciannove %Atti, fatta 
dal Dottor SigifmondoGr/Ww, impreffa in Augs- 
bourg nel 1520., Cele/lina h il titolo originale di 
quella.Novella in Dialoghi , che fi è prefa per 

rap- 

CO Vedi il XIII. Libro degli Annali di liberto 
Leodio predo Baj/lt, 
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rapprefentazione teatrale : la feconda è l’ 
ria di Plauto, impreffa inMagdeburg nel 15^5.; 
e la terza è 1’ Ifigenia in putide d’ Euripide, 
impreffa nel 1584., alla quale il Traduttore ha 
voluto dare il nome di Conuxdio-Tragcedia. 

CAPO VI. 

Spettacoli Scenici Spagnuoli nel tnedefimo 
Secolo XVI. 

MEglio fenza dubbio che non in Germania e 
in Francia, fi coltivava la Poefia Scenica nel¬ 

le Spagne . Le Novelle in Dialogo furono le pri¬ 
me cofe eh’ ebbero nella Penifola un’ immasine 
rapprefentativa . I Portoghcfi e gli altri Spagnuo¬ 
li ne compofero moltiffime , intitolandole No~ 
velie f TragicommedieTragedie y e Commedie y del¬ 
le quali inutilmente fi farebbe un Catalogo com¬ 
piuto . Effe non potevano rapprefentarfi , per effer 
tutte, fecondo il Nafarre e altri molti Nazionali , 
lunghiflime e fenza azione teatrale . Tale è la 
Celeflina, ufeita ne’ principi di quello Secolo , in¬ 
cominciata da Rodrigo de Gota e terminata da 
Fernando de Roxas, che nell’ impreffione di Si¬ 
viglia del 1539. porta il titolo dì Tragicommedia» 
Effa è una corapofizione mollruofa e fregolata, 
fe fi confiderà come teatrale ; ma come Dialt^ 
romanzefeo è un libro da applaudirli, non aven¬ 
do riguardo fe non alla vivacità delle deferizio- 
si e alla franchezza maellrevole del pennello ne* 
quadri naturali del cofrume , per i quali fi mot 

firano 
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ftrano alla Gioventìi con fomma evidenza le fu* 
nette confeguenze della diflblutezza . Libro divino 

per tal riguardo lo chiamò Cervantes nella De¬ 
cima del Poeta Entreverado ; e l’Autor del D//»- 
logo de las Lenguas affeima,non eflervi in Gatti¬ 
gliano libra veruno fcritto con maggior natura¬ 
lezza, proprietà ed eleganza . Incapaci di rappre- 
fentarfi fono parimente la Fhrinea, la Selvagia, THe- 
chtTera, e le tre del Portoghefe Vafconi(elos, intitolate 
Commedie, cioè 1’ •Aulegrafia, l’Olijtpo, e VEufroJìna, 
la quale ufci la prima volta nel 1^66., e poi nel 
1631. fi traduffe in Gattigliano dal Balìefteros e fi 
pubblicò in Madrid. \Jn M. Perron nel 1738. vo¬ 
lendo pubblicare in Francia un Teatro Spagnuo- 
Io, tradufle alcune di quette Novelle , e fece ere* 
dere che la Celejlina e 1’ Eufrojtna foflero Trago» 

die Spagnuole. I Traduttori volgari fogliono ef- 
fer la forgente principale degli errori e pregiu¬ 
dizi nazionali fulla Letteratura forettiera. Qual¬ 
che cofa teatrale fi compofe in Portogallo dal fa* 
mofo Comico Gii Vicente , le cui Commedie ve¬ 
nivano corrette dalla di lui figliuola Pabla Vi- 

cente che altre ne fcrifle ancora di propria inven¬ 
zione . Il buon Poeta Luigi Camoens fcriffe un 
%Ahfitrione^ e un’altra Farfa che leggefi nelle di 
lui Opere . 

■Quanto al Teatro Gattigliano dobbiamo al 
noto Don Miguél Cervantes la deferizione circo- 
ttanziata della fanciullezza e de’primi avanzamen¬ 
ti di etto . Quetto Scrittore, nato nel 1549. fot¬ 
te l’Imperador Carlo V. fei anni prima che co- 
minciaffe a regnar Filippo II., c’ informa in un 
Prologo ad otto fue Commedie , dh’ èffendo egli 
^gazzo, il Teatro fi componea di quattro o fei 

ta- 
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lavole pode (opra quattro affi in quadro alti dal 
f’uolo quattro palmi . Il fuo adorno confideva ia 
una manta vecchia tirata con due corde, la qua¬ 
le dividea dal Palco la Guardaroba ( che farebbe 
il Po/ìfcenium degli Antichi ) * e dietro di ella 
davano i Mufici -che da principio cantavano len¬ 
za chitarra qualche antica ftorietta in verfi, che 
in Caftigiiano chiamali Romance. Allora tutti gli 
attrezzi di un Capo di Compagnia fi chiudevano 
in un fa eco, come quelli de’ Pupi , e fi riduce- 
vano a quattro pellicce bianche guarnite di car¬ 
tone dorato , quattro barbe e capellature pollici* 
ce, e quattro baftoni da contadini. Le Comme¬ 
die erano non lunghi colloquj tra due o tre Pa- 
ftori, e una Paftorella . Gli andavano poi i Com¬ 
medianti allungando con qualche Intermezzo di 
Negra , di Ruffiano, di un Balorda, o di un Bi- 
feaino, caratteri rapprefentati a maraviglia da un 
battiloro Sivigliano chiamato Lope de Rueda . Si 
vuole che coflui fioriffe circa il tempo di Leone 
X., ma Cervantes ragazzo arrivò a vederlo rap- 
prefentare . Quefio Commediante riufeì nella Poe- 
fia Paftorale , e compofe Eufrojìna , %Armedtna , 
Medora , e i Dijìnganni , Colloquj Paftorali im- 
preffi nel 15Ò7. in Valenza. 

Succedette al Rueda un ta\ Nakarro^ nato in 
Toledo , il quale rapprefentava molto bene la 
parte di Ruffiano codardo . Coftui ebbe il gufio 
piò cittadinefeo , e arricchì 1’ apparato Comico 
in modo che non badando piU il fiacco , vi vol¬ 
lero i bauli per contenerli. Fece anche uficir fuo¬ 
ri la Mufica che prima cantava dietro della man¬ 
ta , e forfè la refe piU grata colla chitarra che 
l'ha accompagnata fino a’noftri giorni. Difipqfie 
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thè gli Attóri deponeffero le barbe pofticce, e 
rapprefentàflero a volto nudo . Introdufle varie 
decorazioni c macchine , fingendo nuvole , tuo¬ 
ni , lampi, e fece vedere in ifcena i duelli,e le 
battaglie. 

Mentre tali cofe avvenivano nel pubblico 
Teatro, non mancò chi s’ingegnaflè di far qual¬ 
che traduzione e qualche Commedia che non fi 
trova mentovata da Cervantes , probabilmente, 
perchè non fi rapprefentò , nè influì sgli avan¬ 
zamenti dell’Arte . Fu tradotto ne’ principj del 
Secolo 1 tAnfitrtone dal Dottor VìUalobos imperfet¬ 
tamente , avendone tralafciato il Prologo e vari 
altri fqiiarci qua e la. L ifleflàCommedia fu me¬ 
glio tmfportata in Caftigliano da Fernan Pere^ de 

^ t5SS* li Stddato c i Menecmi^ tradotti 
e imitati eoa arte, fi pubblicarono nel medefimo 
anno in Anverfa / ma fe ne ignora 1’ Autore. 
Con poca intelligenza del Latino tradufle Si- 
mone Aprile e pubblicò nel 1577. Commedie 

Terenzio, e n è flato derilo in un Epigram¬ 
ma dal poco fa mancato Iriarte . Criflofaro Ca* 
fliUeja morto nel 15^. feriffe alcune Commedie 
che io non ho potuto legger finora , le quali, 
fecondo Nafaree, potrebbero paflar per buone, fc 
folfero meno mordaci e lafcive. 

Ho bensì vedute le Poefifc -di Bartolommeo 
Naarre di Terree intitolate Propaladia , la cui 
lettura fin dal 15 io., quando fe ne fece in Sivi¬ 
glia la prima edizione, fu proibita in Ifpagna fi¬ 
no al '1573* quando fi riflampò. Vi trovai otto 
Commedie , la, Serafina , la Trofea, la Soldatefca, la 
Tinellaria, l’Imenea , la Giacinta , la Calamita e 1’ 

. Veramente effe fono fommamente baffe, 
fred- 
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fredde, puerili, fenza .moto teatrale, fenz’arte nelw 
l’intreccio, fenza verifimigUanza nella favola , c 
fenza decenza ne’ coftumi. Gli argomenti fono di 
quelli che debbono bandirli da ogni Teatro col* 
to. Ecco l’azione della Serafina ^ in cui li vede 

un min» ,di diflbdutezza e . Religione-Floriftaa 
un tempo drudo di Serafina cortigiana fi marita 
a Orfea onefta giovanetta ; rivede l’Amica ; fi 
rifvegliano gli affetti antichi ^' Serafina Io rimpro¬ 
vera , e chiede la mprte della moglie ; egli pro¬ 
mette di ammazzarla fra un’ ora , e la cortigiana 
li difpone ad attenderne 1’ elito, dicendo 

Ve/am afo que farete, 

Intanto il determinato Floriftan fi abbocca con 
un’ Eremita ; .manifefta come è incorfo nella bi¬ 
gamia per aver prima fpofata clandeftinamente la 
cortigiana , ed indi con formalità Orfea , e gli 
confida ancora la rifoluzione prefa di tor la vita 
alla moglie, 

*.•*...£/ menejler 
que fò mate luego à Orfea ^ 
dò Serafina le vea 
ferque lo pueda er^r. 

e fi confola dell’ eccefib con quella fcandalofa 
ragione : 

Porque fi yò la matdfty 
morirà chrift 'tanamente, * 
yò morirò penitente, 
quando mi futrte llegdrt. 

FraN 
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Frattanto il vizio radicale della Favola rende U 
Poeta incerto tra la decenza c la verifimiglianza, 
le quali non fapendo conciliare, s’inviluppa nel¬ 
le difficoltà, e cade in contraddizioni . Il fervo 
di Floriftan nella Giornata I. domanda , fe ha 
confumato il matrimonio con Orfea , ed egli ri- 
fponde, 

jf aìtn confami el patrimoni» 
qus ha fido mucho peor^ 

i- : > it 

il che vuol dir di si . Ma nella Giornata V. 
r Eremita domanda la medefima cofa , ed ei ri- 
fponde, ni pude , ni (juijiera. Or perchè poi 
cotefto fcempiato Eremita, il quale , fenza fa- 
jperfi ' perchè, fi rende complice d’ un attentai 
to sì atroce , afpetta fino a quel punto a fa¬ 
re una richieda sì importante e neceflaria per 
impedir 1’uccifione d’ Orfea poco meno che efe- 
guita.? E’ chiaro, i ^ quando dóttianda il fervo, la 
Commedia incominciava , e per farla, continuare^ 
Floriflan dovea rifponder di sì j e l’Eremita do¬ 
manda verfo la finet, e fe gli rifponde di no, 
perchè la Comme(lia',idovea terminare . Trakfcia- 
mo poi, che i perfonaggi vi parlano quattro lin¬ 
guaggi , un Latino fcolaftico , un Italianq infi- 
pido, il Caftigliano , e ’l Valenziano ; e neppur 
saettiamo a conto j-^xhe l’Eremiti cinguetta nel 
fuo barbaro Latino con fervi e donne ,. e tutti 
r intendono e rifpondono a propofito. 

Ebbe dunque tcftò'jV«y<»Ve( a gloriarli di sif¬ 
fatte Commedie come delle migliori della fua 
Nazione , ed è intereffe della Gioventù di ben 
conofcérle per non .prenderle per efemplari. Di 
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pii» quel Letterato ci diede una notizia non ve¬ 
ra , nè verifi Olile , allorché fcriffe che fi rap^ 
prefentarono con indicibile applaufo in Roma e in 
Napoli fotto Leone X.^ Donde il ricavò egli? 
Paolo Giovio , minuto Biografo di quello Pon¬ 
tefice , che tante particolarità ci riferifee degli 
Spettacoli da lui fatti rapprefentar in Roma, non 
parla pùnto di Commedie Spagnuolc ivi rappre- 
lèntate. Don Nicolas Antonio altro di lui non di¬ 
ce , fe non che dimorò in Roma in tempo di Leo¬ 
ne X., e vi fcriffe alcune Satire contra de’Cardi¬ 
nali ( e nella Propaladia ancor fe ne legge una) 
e dovette fcapparne via e rifuggirli in Napoli 
in Cafa di Don Fabrizio Colonna . Era poi 
verifimile che Farfe così triviali fi tolleraffcro co¬ 
là , dove lì rapprefentavano tante dotte ed eleganti 
Commedie del Macchiavelli , del Bentivoglio, e 
deli’Ariofto ? Fa torto adunque alla veracità ed eru¬ 
dizione di un’uomo di Lettere la vana giattanzià 
aggiunta dal Nafarre , cioè che Naarro infognò 
agi Italiani a fcriver Commedie , e eh' effi trajfero 
poco profitto delle di lui leefòni . Di grazia, chi 
fcrivea Serafine ^ c Tinellarie ^ e Soldatefcbe ^ cofa 
potea infeguare all’ Italia che facea riforger 1’ e- 
loquenza ed erudizione A teniefe, e producea So- 
fonijbe ed Orefti * ? 

R Ma 
* Il Nafarre non farebbe fiato forfè indotto dal 

folle orgoglio Nazionale a pronunziar feriamente ta¬ 
li Icempiaggini , fe avelTe faputo che per le conti¬ 
nue guerre e inquietudini che la Spagna ebbe per lo 
fpazio di quali otto Secoli cogli Arabi conquiftatori, 
l’ignoranza divenne così ereditaria in quella Penifo- 
là , e vi fi accrebbe tanto , che anche nel 1473., 
come apparifee dal Concilio che nel detto anno, per 

dar 
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Ma làlciate da banda le vifioni àt\ ìJafarirt y 

ricónofciamo i prinii avanzamenti del Teatro Spa- 
gnuolo nelle fatiche del mentovato Cervantes . Egli 
compofe trenta Commedie ricevute con molto ap- 
plaufo, delle quali altro non fe ne conferva j fe 
non il titolo di alquante. Cervantes le tenne per 
buone , e noi dovremmo convenir con lui , a giu¬ 
dicarne dalle cofe da lui ragionate nel Don 
xote con tanto fenno intorno alle Commedie ; ma 
quell:’argomento perde ogni vigore , quando dal¬ 
l’altra parte fi riflette, che Cervantes medefimo il 
quale ragionò st bene, lodò come eccellenti alcu¬ 
ne Tragedie che la Pofterità ha trovate fttane e 
difettofe . Di più annunziò egli nel filo Prologo* 
come fcritte con aorte , le otto ultime fue Com* 

me- 
dar riparo a quello inconveniente, tennevìfi dal Cardi¬ 
nal Roderigo de Leozuoli Vicecancelliere di S. Chie- 
fa e Legato a latere di Siilo IV. ( V. Monf, Peni- 
mezzi tom. I. Dijfertazione Ecclefiaji. IV, pag. loo. )> 
e come parimente attella il Mariana ( Ub. 23. apud 
Spondan. ann. 47^; ) , tra’Sacerdoti pochi intendevano 
il Latino , pauci latine fcirent y ventri ygula fervientes'y 
e fe pur anche non gli folle flato ignoto tutto ciò 
che colf autorità di varj Scrittori narra il P. Coro- 
nelli (, Bibliot. tom.IIJ. pag. 1517. )', cioè che Anto¬ 
nio di Nebrixa, nato nelf Andalufìa al 1444. , dopo 
aver fatto per poco tempo i fuoi fludj in Salamanca, 
non ben.foddislatto palfalTe nelf Italia , e fermatoli 
lungamente nell’ Univerfità di Bologna , dopo efferlì 
renduto ben iftruito non men nelle Lingue che nel¬ 
le Sèienze , ritornalfe alla fua Patria , richiamato , 
come vogliono , dalf Arcivefcovo di Siviglia Gugliel¬ 
mo Fonfeca (^Ijìor. della Chie/a tom.lll.fec. 15. w8) 
colle merci della dottrina Italiana ; e leggendo per 
Un gran pezzo in Salamanca, non oflante le oppofii 
tioni degli Scolaftici che di favorir la novità f ac- 
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medie, pubblicate un anno prima di morire ; c pur 
fono talmente cattive e fpropofitate ^ che, nel 
17457., per procurar lo fpaccio degli efemplari di 
effe mai pih non venduti, il Bibliotecario Nafar- 
re prefe il partito d’appiccarvi una lunga Prefa¬ 
zione , nella quale fi ammazzò per dimoflrar che 
Cervantes le fcriffe a bello Audio così fciocche 
per mettere in ridicolo quelle di Lope di Vega . 

■ Ma le parole del Prologo di Cervantes hanno tut¬ 
ta l’aria d’ingenuità che manca alla Differtazio- 

R z ne, 

cufarono, infpirò a’ fuoi Nazionali l’amor delle Let¬ 
tere ; onde fu caro al Re Cattolico che lo volle 
perciò in Corte per ifcrivere la fua Storia, e fu dal 
Cardinal Ximenes impiegato nell’ edizione della Bib¬ 
bia Poliglotta, e di poi alla direzione deU’Univerlìti 
d’ Alcalà di Henarez , ove fi morì nel 1522. , e la- 
fciò molte Opere . Il medefimo anche fi dice che 
fatto aveiTe Ario Barbofa ( V. Nicol. Anton. Bibiiot. 
Spagnml.)^ nato in Aveiro nel Portogallo, il quale 
fu difcepolo del Poliziano in Firenze , e fecevi gran 
profitto , e dopo leffe ancora egli in Salamanca per 
lo fpazio di 20. anni in compagnia del Nebriffenfe ; 
e paffato in Portogallo fu Maelìro de’ due Principi., 
e morì decrepito in cafa fua nel 1530. con lafciar 
varie Opere . Laonde a quelli due dotti Uomini, che 
furono dirozzati e ammaellrati in Italia, dee la Spa¬ 
gna tutto l’ onore di aver da’ fuoi cacciata la craffa 
ignoranza , in cui erano miferabilmente immerfi. Del 
xefto è pur troppo vero ciò che degli Spagnuoli dice 
M. Batllet : Si /’ on en croyoit ceux du Pays , il ne 
P en trouveroit point parmi ceux des autres Nations 
qui les auroient furpafsés & fort peu mime qui les au- 
roient ègalès y mais il faut conftderer cotte opinion plu- 
tót comme un veritable fentiment de tendreffe polir leur 
Patrio que comme un jugement fort fain , ou fprt fin- 
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ne, e diftruggono si manifeftamente le congettu¬ 
re del Nafarre , eh’ io giudico che mai quello 
Letterato non credè da fenno egli fteflb quel 
che fi sforzava di perfuadere agli altri. 

Cervantes lafciò di fcriver Commedie quan¬ 
do cominciava a fiorire il famofo Lope de Ve- 

ga Carpi» , il quale fopravviffe diciannove anni 
a Cervantesy e morì nel 1^35. d’anni fettanta- 
trè. L’antica e la moderna Europa non vide 
un Poeta teatrale piti fecondo di Lope . I ven¬ 
ticinque volumi imjM’eflì fono una parte di ciò 
che fcriffe pel Teatro. Montalbàn afferma che le 
Commedie furono più di mille c ottocento, e 
che unite a los ,yfutesSacramemales{\) e ad altre 

) pic- 
(i) Prima deH’età di Lope non fi trovano nel Tea¬ 

tro Spagnuolò introdotte le Felle 7'eatrali deftinate 
a celebrare il Mirteto Sacrofanto dell’ Eucarirtia eoo 
varie invenzioni allegoriche che fi chiamarono Autoa 
SaeramentaUs . Da moltiflimi fe ne attribuifeé l’in¬ 
venzione a Calderòn che tanti ne fcriffe dalla Na¬ 
zione fommamente applauditi , Ma fenza contrailo 
fu prevenuto da ìjipe che molti ancora ne compofe, 
per quel che g:tterta Mmtalbm nel di lui Elogio inti¬ 
tolato Fama Fofiuma ", Nel XV^. Secolo non fe ne 
trovano ; altrimenti il Bibliotecario Nafarre cosi 
impegnato ad avvilir Lopey e Calderht y non avrebbe 
mancato d’ offervarlo . Egli non pertanto non lafcia 
di notare , parlando della Serenata del Marchefe di 
Villena (di cui abbiamo ragionato nel Capo III. di 
quello Libro ), chè in vano Calderòn fi arrogava la 
gloria d’ aver il primo introdotto in ifeena perfonag- 
gi allegorici ; da che in quella Serenata fi veggono 
perfonificate la Pace , la Giortizia &c. Io fon d’ av- 
vifo che gli Autos mettono capo nelle Farfe Reli- 
giofe, ne’Mifterj, Vangeli, nelle Paflioni , Vite di 
Santi e limili cofe recitate per la Penifola nelleChie- 

fe, 
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picciole Farfe , afcenciono a duemila e dugento 
i fuoi Componimenti Drammatici (i). Lope. eb* 

be 
(e, donde furono efclufe nella fine del XV. Secolo per 
Decreto del Concilio di fopra riferito. Effe di poi fi 
fvilupparono meglio fui Teatro e fi conobbero col 
nome di ^utos nel Secolo XVL Forfè 1’ iftefle anti¬ 
che Rapprefentazioni mute delle più folettni Felle 
della Religione , come quella del Corpus Domini , 
hanno potuto rifvegliame l’idea ; perocché fino a cin¬ 
que anni addietro nelle Spagne , in Madrid , fono 
intervenuti nelle pubbliche Proceffìoni del Corpus Do¬ 
mini non folo Suonatori mafcherati e Danzantes che 
ancor vi fi veggono , ma la Tarafca , fimbolo della 
Centilità o dell’ Erefia, e ìós Gigantones , figute che 
alludevano, alle quattro parti del Mondo, per leqtta- 
li sì gran Miftero fi trova propagato. 

<0 S’inganna dunque il Sig. D. Antonio Eximeno, 
quando nella fua per altro pregevole Opera dell'Origins 
è delle Regole della Mufica , parlando di Lope non 
gliene attribuifce più di mille e cinquecento . S’in¬ 
ganna parimente,“quando afferma che Lope fu il pri¬ 
mo thè -del Secolo XVI. ebbe idea detta vera Comme¬ 
dia y e circa di ejfa e le altre pani della Poefia fcrif- 
fe eccelientì riflejjtoni piene del fugo d' Ariflotile e dì 
Orazio. Anzi Lepe preflato dalle Critiche di Manuel 
de Villegas^ òi Miguèl Cervantes ^ di Leoaatdo de Ar- 
genfola , di Antonio Lope de Vega , e di altri mol- 
tiflimi Nazionali contemporanci , i quali mormora¬ 
vano della moflrnofità delle di lui Commedie,e ob¬ 
bligato dall’ Accademia Spagnuola a giutìificarfi , im- 
prefe a farlo col fuo Difcorlo in verfi intitolato, Et 
Arte Nuevo de hacer Comédias en efie tìempe , nel 
quale , in vece di far riflejftoni piene del fugo d'AriJìeti- 
ie e d' Orazio, fi ftudlò di accomodare i precetti alle 
proprie Commedie applaudite dal volgo dell’età fua, 
Bel comporre le quali , per non udire i clamori di 
Plauto e di Terenzio, afferma egli fleflb che gli te- 
neachiufi QOafei chiavi, E come fu egli il primo a cono- 

R 3 fce- 



STORIA CRITICA. 
be il piacere di vederli rapprefentar quafi tutti ,- 
o di fentir che per la Spagna fi rapprefentaya- 
no. Egli compófe fenza farfi inceppar da veruna 
regola prefcritta dal Verifimile * ma dotato d’in-- 
gegno, di fantafia, d’eloquenza , attefe con una 
verfificazione armoniofa e fcducente j e colla mol* 
tiplicità degli eventi e delle cofe maravigliofe, a 
fignorcggiar su i cuori, e a fecondar ( com’ egli 
dice nell’ *Arte Nuevo ) il gufto del volgo e delle 
Donne , per la cui approvazione trionfava in 
Ifpagna l’anarchia teatrale . Contuttociò il Nafarre 

fenza ragione -cerca avvilir affatto il merito di 
Lope, il quale pur è fino ad oggi il Prìncipe ele^ 

Comici Spagnmlì . Egli fi fcatena contra df lui 
come il primo corruttor del Teatro ,* però la cor¬ 
ruzione fuppone uno flato di fanità e perfezione 
anterióre; ma qual era il Teatro Spagnuolo pri¬ 
ma di Lope} Ecco come egli fleffo il dipinge a’ 
fuoi contemporanei per difcolparfi, c niuno dì ef- 

fcere e dar precetti della vera Commedia in Europa,s’egli 
nacque neii%6i., cioè anni ottantaquattro dopo la na- 
fcita delTriflìno che fcriffe anche una Poetica? Ciò feri- 
vendo,non fi fovvenne il Sig. Exìmeno di piò di due fe- 
coli almeno della buona Letteratura Italiana ? Non 
fi ricordò che Bernardino Daniello fece imprimer la 
fua Poetica nel 153Ó., cioè zd. anni prima che fof- 
fe conceputo iope de Vega ? che 1’ Arte Poetica di 
Antonio Mintumo fu flampata nel 15^4. , cioè due 
anni dopo la nafcita di Lopeì che quando nel 1570. 
fi pubblicò la prima volta in Vienna la Poetica di 
Lodovico Caftelvetro, Lope contava appena otto an¬ 
ni , cioè neppur era pervenuto a que’ dieci , in cui 
fi vanta d’ aver conofciuti i precetti degli Antichi, 
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fi, nè i fucc^ffori hanno potuto ti^càarlo di men¬ 
titore : 

* . . . . .Hallè que las. Cpvfedias 

Eflaban pn a quel tifmpo ^ 

No corno fus primeros Inventonref 

Penfaroa quo ea el Mun4o fé effrlbieran y . 

Mas corno las trataron muchos Barbares y 

Qjie enfenaro» el Vulgo à fus ,rit49XP^, 

T affi fé .ìntro4uxeron 4^ tal modo y 

Que quien con arte agora las efcrtbe, 
Muore fin fama y galardhn . 

Lo trovò adunque corrotto , e forfè nacque da 
femi originariamente pontici e filvefiri , tome di¬ 
nota la parola./«trWttAcero» j e fc in qualche co- 
fa merita Lope di effer riprefn, fi è in non aver 
tentato, come avrebbe potilo, di.opporli al tor¬ 
rente limacciofo delle Commedie ftravaganti . Con¬ 
temporanei di Cervantes e di Lope furono il Dot¬ 
tor Ramòn y Mìguèt Sanebeg , il Dottor Mira de 

Mefeua, Tarraga , Don Gutllèn de Caflro , Auto¬ 
re del Cld y y/fguilar y Luis Veleg^ de Guevara y K/fn- 

tonto Galarga , Gafpar de ^vlla ed: altri molti .j 
i quali fcriflero tutti fui guflo di Lope. 

Nell’ inondazione di tanti Scrittori Dram- 
R 4 ma-, 

Pafse' los l'tlfros que trataban de efio 
Antes que hubteffe vifio al fol dtez vofes 
Dtfeurrir defde el Artes à los fieces . 

S’ inganna finalmente , quando fcrive il Signor Ext- 
meno , che delle prime Commedie rapprefentate in 
Europa dopo lo flabilimento de’ Barbari fi fuppongo- 
no Autori gli Spagnuoli . Donde ricavò quella fup- 
pofizionq ? e dove è fondata ? 
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marici di quefto tempo ne troviamo quattro, i 
quali fcriiTero undici Tragedie , Fema» Pere^^ de 

Oliva ^ Geronimo Bermude^^ Giovanni de laCue^ 

va, Leonardo de ^rgenfola . Ma fi pretende che 
prima di coftoro , anzi prima degl’Italiani, ne 
avelTe fcritto un tal Vafeo Dia^ Tanca de Frege- 

nal. Subito viene la curiofità di domandar dove 
fono,^o chi l’afferma ? Ninno le vide , e mar 
non s imprèffero . Mfa efiftettero ? L’ afferma il 
folo Tanca medefimo . Egli dice che nella fua 
gioventù avea fcritti quarantotto componimenti 
inediti fopra argomenti fiacri, fiorici , morali, e 
tra efli erano alcune Tragedie di affatone, ^mo¬ 

ne y Saule e donata. Ma furono veramente Tra» 
gédie? Non fi può fapere, perchè gli Spagnuoli 
convengono in dire che quefto Tanca adolecìa de 

prefumida e vanagloriofo ; e ’l dotto Don Nicolas 

fAntonìo afferma che i titoli degli accennati Opu» 
fcoli inediti pieni di novità e di gonfiezza dimo» 
Arano la di lui vanità (i) . Almeno fi fiapeffe 
quando nacque cotefto Tanca! S’ignora affatto , 
Si sa folo che vivea in tempo di Carlo V., e 
fece un’Opufcolo fopra la nafeita di Filippo IL 
nel 1527., e che nel 1547, pubblicò una tra- 

du» 

Quorum (Opu/cuforum^ injcripttones novitaùs& 
ambtùonis piena ìngenìum kominis haud obfcure ojlen- 
dunt . Nos tranfrmtimus contenti hoc Epigrammate , 
^uod ad nomen attìnet y adnotato ^^uantumvis barbaro: 

Por predo fujlo fe vende 
cl prefente Jard'tn nuejlro 
on Cafa de Cerva fai. 
■n/ gue leerlo pretende 

ruega 
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Suzione della Storia di Paolo Giovio intitoian* 
dola capriceiofamente Palinodìa , c finalmente che 
nel ISS^* imprimere il CuoGiardino dell'ofnU 
ma Crijiiana^àì cui parla TEpigramma apportato 
in mattine. Ad onta di tal’incertezza l'erudito 
ì/iontìano nel fecondò fuo Difeorfo fopra le Tra» 
gedie 'vorrebbe con <Juefl:o Tanca contraftare agl* 
Italiani l’anteriorità della Tragedia, dicendo che 
la di lui gióventìi poteva effere intorno al IS0*« 
(epoca,com’ei crede, della prima Tragedia degl* 
Italiani ), perchè non vi è /pedo che ripugni aW 
effer nato Vafeo nel l5do. , e in Quello malfon» 
dato raziocinio fu feguito dal Compilator del 
Parnajfo Spagnuolo, Nè 1’uno nè P altro fi avvi» 
de che un può effere in buona Loica mai non 
produce per confeguenza un è. Del refto fi è ve¬ 
duto già , quante altre Tragedie han prodotto gl* 
Italiani affai prima del Garretto. Nè ciò fi dice 
perchè importi gran fatto 1’ efler primo * chè io 
amerei piuttofto effer ultimo come Euripide, che 
anteriore come Gherilo , o Senocle. Paffiamo al¬ 
le undici non iinmaginarie Tragedie Spagnuole. 

Fernan Pere^ de Oliva compofe veramente 
due Tragedie Caftigliane , ma in profa benché 

buo» ' 

nega à Dior por. el Maefiro 
Vafeo Diaz de Fregeiiaì , 
è quien Carlos Francipàn 
en pendencias con Langravi 
tiegando al Puerto la Nave r 
diò por nomhre Clavedan 
por el papagayo y II ave . 

Quefli verfi annunziano tutt’ altto che unO Scrittore 
fatto per calzare il coturno nella prima gioventù . 
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Iwona , r Hfetfba Trifte, tradptta-da quella d’ Eu-^ 
ripide, e la Vengan^a de ^Agamemnon dall’ E jet* 
tra di Sofocle, le quali fi pubblicarono in Cor« 
dova nel 1585. Quello Maellro de Oliva prima’ 
del 1533. ftava in Italia , dove fece le fue Tràr^ 
duzioni. Dunque ( conchiude il Compilatole del 
Parnaflb Spagnuolo) pudo fer che le compone!!^ 
intorno al i^zo. ,quando ufei ( die’egli) in Ita,-'- 
lià quella del Triffino : dunque (notifr la Logi-' 
c'à) gli Spagnuoli bamo avuto Tragedie prima* 
degl’ Italiani. Nè. anco di coftui /i sa 1’ anno , in 
cui nacque ; e folo il mentovato Compilatore nic^ 
dice col folito' pudo fé* , che forfè nacque . ael 
14^7. Ciò concedendo ancora , il Maellro Pe¬ 
rez con lìngua dì latte fnòdava voci indijlinte y e 
incerte ormo fegnava menato per lof andadores , 
quando fi leggeva in Italia la Tragedia del Car¬ 
retto , e non era ufeito dell’ età pupillare, quando 
vi fi rapprefentavano e ammiravano quelle del 
Trinino e del Rucellai* 

Geronimo Bermudeg , il quale ancor vivea 
circa il 158^. , pubblicò in Madrid nel 1577. 
lotto il nome di Antonio di Silva due Trage¬ 
die fopra Dopa: Inès. de Cafiro , intitolate^ NJfit, 
Lajlimofa, e Nife Laureada. L’ Autore le chia¬ 
mò Prime Tragedie Spagnuole, e non era vano il 
vanto, ben meritando il titolo di prime per ef- 
fere originali , dove xhe quelle di P?reg, frano 
traduzioni. La prima è regolare , e tira l’atten¬ 
zione del Leggitore la feconda ha qualche me- 
fcolanza poco degna della Tragedia, come la per- 
fona del Carnefice introdottavi , e i di lui i>afli 
i^iotteggi .contea i rei . Nel Tomo VI. del cita¬ 
to Spagnuolo fe ne fa una analifi cri¬ 
tica giudiziofa c fincera . Tra 
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Tra le Commedie di Giovanni de la Cuc¬ 

iva , imprefle nel 1588., trovanli quattro Trage¬ 
die , i Sette Infanti di Lara, la Morte d' x/fface, 
la Morte di Virginia e xAppio Claudio , e ’l Prin^ 

cipe Tiranno . Io finora non ho potuto vederle* 
ma il dotto Montiano ci fa fapere che nella 
prima fi trafgredifcono le regole dell’ unità .• 
pella feconda fi pecca centra il Verifimile : nel- 
la terza fon due 1’ azioni principali ' e nell’ ulti¬ 
ma è fantaftico il carattere del Protagonifta. 

Finalmente il buon Poeta Luperzio Leonar¬ 
do di xArgenfola nato nel i5<55., effendo nell^’e-^ 
tà di venti anni compofe tre Tragedie 
r x/UeJfandra, e 1^ Filli ., le quzli: fi ,rapptefenta- 
Tono con grandiflitno concorfo e molto profitto 
de’Commedianti. Sono fiate fiepolte fino a’gior» 
sai nofiri, e la Filli tuttavia fi occulta ; ma le 
altre due fi fon pubblicate nel Farnafo ÈfpahoL^ 
dove fe ne dà un giudizio nobilmente , imparzia¬ 
le . Lo fiile è certamente fluido e armoniofo ; 
ma il piano, i caratteri , T economia , ogni al¬ 
tra cofa in forama abbonda di gran difetti, e non 
meritavano punto gli efagerati encom) di Cer- 
vantesx 

Fine, dei Libro If. 

LI- 
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tt 

L I B R O IIL 
CAPO I. 

Teatro Italiano nel Secolo XVII. 

Olti nel precedente Secolo i piìi fublimi al- 
lori nell’ erudizione e nell’ eloquenza orato¬ 

ria e poetica , folleva 1’ Italia ancor pili alte le^ 
mire nel XVII., e volgefi curiofa a contemplar’ 
il vago e mirabil edificio della Natura . Giam- 
batifia la Porta, Marco Aurelio Severino, Fabio 
Colonna, Ferrante Imperato, Giovanni Fabbro, 
Luca Valerio, Mario Guiducci , Giovanni Te¬ 
renzio, Cintio Clemente , l’immortai Galileo Ga¬ 
lilei figlio prediletto d’ Urania , il gran Borelli, 
il Cavalieri, il Torricelli, il Viviani, Antonio 
Oliva, Carlo Rinaldini, Niccolò Stenone, Paolo e 
Candido dètBuono , Carlo Dati, Francefco Redi, 
Lorenzo Magalotti, Tommafo Cornelio, Lionardo 
di Capua, Sebaftiano Bartoli, il Caffini, il Malpighi, 
il Caftelli, il Montanari, il Guglielmini , il Manfre- 
di,Giacinto Gimma, e gli altri illuftri Membri dell’ 
Accademia de’ Segreti^ de’I./'»ce;’ * , del Cimen¬ 

to 
* Avvegnaché la prima Accademia fcientifica Je i 

Segreti della Natura folle fiata formata in Napoli nel 
Secolo XVI. ( come afferma il dotto Abate Gimma 
nella fua Italia letterata pag. 479. ) dal chiariflìmo 
Giambatifia la Porta, fertile ed elevato Ingegno, pre¬ 
gio delle Scienze, e dell’Arti liberali , onore d’Ita¬ 
lia, non che dei Regno, pure faffene qui menzione, 

per- 
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to * , degVInveJìiganti ** , àcgVhquìoti ***, de'ff- 
Jiocritki **** , della Società fcientifica Rojfane- 

fé ***** &c. ,in vece d’inventar parole e di far fi» 
fte» 

perchè parecchi Membri di effa col lor Capo viffero 
nel XVII. , e furono aggregati nell’ Accademia de’ 
Lincei iftituita in Roma 1’ anno lòoj. dallo fcienzia- 
to Principe Federigo Cefi Duca d’Acquafparta,, il 
quale con raro immortale efempio fecondo che ci dice 
il Signor Abate Amaduzzi nel Difcorfo filofofico fui 
fine ed utilità dell’ Accademie > la fua Cttfa e le fue 
fojlanze per effa confecrò j e di Mufeo » di Biblioteca , 
e d' Orto Botanico generofamente la arricchì. Di quell’ 
Accademia , che durò per anni 27. fino alla morte 
del prelodato Prìncipe Cefi accaduta nel 1630., veg- 
gafi Jani Planci iji/wceortow iVor/rìtf, premeffa alla nao» 
va edizione del Fitobafano di Fabio Colonna , fatta 
in Firenze nel 1744. preflb il Vivianì . 

” L’ Accademia del Cimento, che diede norma e re¬ 
gole all’ Accademia Reale di Londra e all’ Accade-^ 
mia delle Scienza di Parigi, fu illituita 1’ anno 1057. 
dal Principe Leopoldo de’ Medici , e cefsò nel i66j. 

** Accademia degl'Invejìiganti fu formata in Na¬ 
poli verfo il 1(579. dal Marchefe d’Arena D. Andrea 
Concùbletto nella propria Cafa . V. il Gimma nell* 
Italia Letterata pag. 483. 

Quell’Accademia privata Bolognefe nac(}ue l’an¬ 
no lócjo., e fi convertì poi in quella déXlJìituto nel 

. . ... 
’*** I principi dell’Accademia Senefe de'Fìfiocritìciy 

al dir del fopraccitato Abate Amaduzzi, furono fon¬ 
dati da Pirro Maria Gabrielli , Lettore primario di 
Medicina teorica e di ^Botanica nell’ Univerfità di 
Siena , nel mefe di Marzo dell’ anno 1691. Quindi 
nell’ anno 1699. fu incorporata una Colonia dell’Ar¬ 
cadia di Roma in quella medefima Accademia. 

***** hz Società fcientifica Roffanefe formofil inRof- 
fano di Calabria nell’anno 169$. per le cute del dotto 

. Abate Gimma. V. l’Italia Letterata del medefimo . 
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Remi *, prefero ad efaminar una per una le par¬ 
ti di quell’ammirando edificio, e colla face dell’ 
Efperienza diradarono in gran parte le tenebre , 
che ne coprivano il magifterio. A sì magnanima, 
importante e utile impréfa intenta l’Italia confa- 
cra il fiore de’talenti agli ftudj Teveri della Na¬ 
tura , e‘ fi fcema il numero de’ buoni coltivatori 
dell’ amena Letteratura. 

Nel cominciare participava il Secolo piìi del¬ 
lo fpirito del paflato , e molti Eruditi fi fecero 
.gloria di coltivar la Drammatica. La Tomìri del- 
T Ingegnieri , il Giorgio , e 1’ Uliffe del Porta , 
r Evandro e xArpalice, e la Pentefilea del Braccio- 
lini , il Solimano del Bonarelli , 1’ Erminia del 
.Chiabrera, l’Ermenegildo del Pallavicini , 1’ %Ari‘ 

fio- 

* Si dee o/fervare che i foprannominati ed altri 
Filofofi Italiani, nelconfultar il gran libro della Na-f 
tura furono i primi a fcoprire in buona parte gli ar¬ 
cani di eifa, a diradar 4e tenebre dell’ ignoranza con 
utili cognizioni , e a fare gran conquide fulle terre 
del Vero j e perciò poifono chiamarfi a giudo titolo 
primi Duci e Maejìri del moderno fopere. Se di.cìò e dt 
altro foffero informati certi Critici Francefi, non di- 
fprézzerebbero al certo nelle materie filofofìche l’Ita¬ 
lia , Tempre madre feconda delle Scienze e delle bel¬ 
le Arti , e non fi darebbero a credere che il loro 
Paefe fia il folo depofitario de i gran lumi della Ragione 
e della bella luce della Verità . Efiì fanno ciò che 
di quella loro Accademia che ha per divifa , invenit 
& perfecit y à\ce il Signor di Voltaire nel (ao Candi¬ 
do • Jlh , voilà quatre-vingt volumes de recueils di une 
^cadémie dei fciences, i icria Martin y il fe peut qtì 
il y ah la du bon. Il y en auraity dit Prococurantè, 
fi un feul des Auteurs de ces fatras avait inventé feu- 
lement /’ art de faire des épingles jmais il n y a dans 
tous ces livres que de vains fyfièmes pas atre feule 
chofe utile. Per altro foggiugncrò qui, che quando fi 

vo- 



DE’TEATRT* 17.1 
ftodemò del Dottori , furono Tragedie giudiztofe, 
pubblicate quali tutte dentro i primi vent’ anpi - 
Elle non cedono alle palTate in arte , nobiltà, e 
verfificazione j e folo in taluna Io Itile va pren¬ 
dendo un portamento lirico e un poco d’ affetta¬ 
zione di quello di Seneca. Quanto alle Comme¬ 
die li leggeranno Tempre con piacere quella d’Ot¬ 
tavio d’ila , degli Accademici di Siena,del Mai- 
lavolti , delTAltani, la Schiava^ VOrtenfìo^ e i 
Due Vecchi di Don Filippo Gaetano Duca • di 
Sermoneta , e l’Idropica del Guarirli ', gli Scam¬ 

bi 

voglia coir occhio della mente fcorrer l’Illoria lette¬ 
raria di tutte le piti calte Nazioni antiche e moder¬ 
ne , vedrafli chiaramente che il Secolo filofofico è ve¬ 
nuto Tempre dopo il Secolo illullre degl’ inventivi , 
lìgnorili ed elevati Ingegni , degli Uomini in ogni 
projelfione valorofi , e eh’ egli è dato Tempre Secolo 
di fcadimento fin’ anco nelle Scienze, non che fatale 
all’ Eloquenza, alla Poefia , e all’Arti tutte , figlie 
dell’ immaginazione , a cui la Filofofia va di conti¬ 
nuo tarpando le ali . In Grecia dopo il chiariffirao 
Secolo di Pericle e di Filippo e 'd’AIeflafidro il Ma¬ 
cedone , in Roma dopo il famofo Secolo di Cefare 
Augudo, in Italia dopo il beato Secolo di Giulio II. 
e di Leone X., in Inghilterra dopo il florido Secolo 
della Regina Anna e di Giorgio I. ,tn Francia dopo 
il cofpicuo Secolo di Luigi XIV., che altro fi è ve¬ 
duto nella Repubblica letteraria, fe non che (tranne 
alcuni pochilfimi Ingegni privilegiati un’ìmmenfa 
fchiera di Sofifti, Declamatori , Raziocinatori , No¬ 
vatori , Compilatori , Compendiatori , Frappatoti, 
Ciarlatori, di (piriti in fomma piccioli , affettati e 
fuperficìali ? L’ ingegno umano Tale e feende , e in 

fatto modo cammina Tempre . Le Siécle des talens 
( dice r Abate Terrajfo» ) m’ efi pas par lui méme le 
Siécle de la Philofophie ,• mais il le prepare Ù" (amene. 



ijz STORIA CRITICA 
ii del Bulgarini, il Gelojo non Gelofo di Brigno^ 
le Sale, la Fiera Commedia Urbana del Giovi- 
ne Buonarroti, la quale può dirfi uno Spettacolo 
di cinque Commedie concatenate in venticinque 
Atti , che fi recitarono in Firenze in cinque 
giorni nel i5l8. , e la Tancia , femplice, ma 
graziola Commedia Rufiicale del medefimo , e 
la Rofa di Giulio Celare Cortcfe, Favola bofche» 
feccia , in cui fi veggono le palfioni delineate 
coir fomma verità, e delicatezza . 

Ma s’innoltra il Secolo, prepondera lo fpi- 
rìto geometrico e filofofico , rimangono in balia 
de’ talenti mediocri l’Eloquenza e la Poefia , le 
ne adultera il gufto , e fcintillano ben rare le 
buone produzioni. In quello periodo prefero tut¬ 
ta la vpga i Drammi muficali e gli Spettacoli 
iftrionici. 

Clau- 

Si dee anche conllderare, che Tintelletto dell’ Uomo 
non avendo fe non fe una mifura filfa e molto llret- 
ta di quello che fi può fapere , perde da una parte 
quanto acqutfia dall’altra j e perciò dice aliai bene il 
dottifiimo Conte Lorenzo Magalotti “ che il capitale 
„ del fapere fia fiato appreflo a poco Tempre l’iftef- 
„ fo in tutti i tempi e che la differenza fia confi- 
,, fiita neH’eflerfi in un Secolo Caputo piò di una co- 
„ fa, in uno più di i»n’ altra , come quél magazzino 
„ che oggi è pieno di fpezierie , domani di tele , 
,, queir altro di lana , e va dìfcorrendo y ma di tut- 
» te quefic mercanzie non ve n’è mai più di quello 
„ che importano i corpi e il credito di quella Ca- 
■„ fa di negozio , che lo tien^ in affìtto . . . Bifogna 
,> poi ricordarli, che quello che noi fappiamo adeflb, 
» fi Capeva tremil’ anni fa , e eh’ è della Filofofia , 
»> come delle mode , che non fono mode, perchè co- 
)> mincino a ufare adeffbyma perchè è un pezzo che 
„ non erano ufate “, 
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Claudio Monteverde, il quale avea pofta in 

jnufica r ^Arianna del Rinuccini , divenuto Mac- 
ftro di Cappella di San Marco , portò in Vene¬ 
zia quello Spettacolo novello , dove fu si bene 
accolto e sì pompofamente decorato . Tra’Melo* 
drammi che fi fecero poi maggiormente ammi¬ 
rare ne’Teatri Veneziani, fu quello intitolato la 
Divìfione del Menda , nel quale le decorazioni 
magnifiche e pompofe chiamarono l’attenzione uni- 
vcrfale . L’Opera così nobilitata per incantare i 
fenfi , da Venezia di mano in mano fi fparfc da 
per tutto , c fi refe celebre per la magnificenza 
delle decorazioni , per la delicatezza delle voci, 
per l’armonia de’ concerti, e per le belle com- 
polizioni del Monteverde, del Soriano, del Gio- 
vannelli , ed altri chiari Maeftri di mufica di 
quel tempo. Allora fi cercarono, è vero , Poeti 
che componelTero Drammi muficali • ma non par¬ 
ve la cofa piu effenziale dello fpettacolo, eh’ elfi 
follerò, eccellenti . Baftava agP ImprefarJ di prov- 
vederfi di un buon Macchinifta , di Caftroni e di 
Cantatrici dotate di voci delicate, e di uil Mae- 
Uro di Cappella rinomato . La bella Poefia che 
fomminiftra alla buona Mufica il vero linguaggio 
delle paflioni, col quale paiiafi nel medefimo tem¬ 
po al cuore e allo fpirito , occupava 1’ ultimo luo¬ 
go fra tante cofe deftinate unicamente a folleti- 
care i fenfi ; e la fina Rapprefentazione che da 
effa ancor dipende, fin d’allora fu un’ oggetto o 
non veduto o deprezzato dagl’ Iftrioni Muficì. 
Qual differenza non dee immaginarli che fi tro¬ 
verebbe da chi potelfe paragonarle , tra la Mufi¬ 
ca’e la Rapprefentazione dclV Opera moderna^ in 
cui la verità è sì negletta dagli Eutrop; T,eatra- 
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li, c della Tragedìa ^tenìefe, nella quale , fecon¬ 
do che ben fi efprime Ateneo, trafportato da ua 
divino entufiafmo rapprefentava e cantava Tiftef. 
fd Euripide'! Quindi è che fi fcriffe da’Poeti ofcu- 
ri un prodigiolb numero d’ Opere eroiche e comiche, 
le quali .appena comparfe fulle Scene , rapidamente 
li perdettero nel nulla. Si poffono a (lento eccettuar- 
da quella gran folla fommerfa nell’ obblio quelle 
del Moniglia, del Lemene , del Capece ed altre 
poche. Merita però attenzione particolare il G'ta<- 

fotte del Cicognini (pubblicato nel xó^p.) il 
,, quale, come offerva ih Signor Cavalier Pla- 

nelli, cominciò a interrompere il grave recitati^ 
,, vo con quelle anacreontiche danze che fi chia- 
,, mano t/frie ,,, Nocqiie egli con tal novità, o 
giovò al Melodramma? Giovò pel vantaggio che 
w ne può ritrarre * nocque per 1’ abuiò che n’ è 

fiato fatto. Cosi i Maeftri Mufici (iavvezzarono 
a trafcurar il tutto per trarre partito unicamente 
da quelle firofe, nelle quali fpeffiffimo ( per una 
o due volte che vi fi trovi fondato il punto in- 
tereflante della pafiìone ) T azione prende una fpc» 
zie di ripofo, e 1’ affetto è rimpiazzato da un fen- 
timento efpreffo con eleganza intempefiiva. 

Dall’ altra parte gl’ Iftrioni Recitanti , per 
mezzo delle foprannomate Mafchere aveano tirato 
ne’pubblici Teatri tutta la plebe e le Donne d* 
Italia . Ma ripetevano ogni di alla medefima U- 
dienza le medefime Arlecchinate , le quali, perdu-, 
to il merito della novità , cominciarono a rifiuc- 
care • e perciò al primo furore delle Rapprefcn- 
zioni muficali fi videro preflbchè intieramente ab¬ 
bandonati . Oppofero allora decorazioni a decora¬ 
zioni , e mufica a mufica, e fi foftennero alquan¬ 

ta 



DE’TEATRI. .75 
to con Farfàcce magicW piene di apparenze^o. 
li, e trasformazioni, e con .alcuni Intermezzi mu¬ 
seali, paffeggieri ripari a loro continui bifogni. 
Un’altro momentaneo foccotfo traffero dalle Fa. 
vole Spagnuole piene d’avvenimenti notturni, di 
duelli t ratti , nafcondigli , e raggiri., facendole 
tradurre e raflèttare al loro doffo . Altre fui lor 
modello ne corapofero gl’ Italiani in quel perio- 
do di decadenza . Ma 1’ irregolarità di tali Fa- 
vole, e la poca fomiglianza che aveano cogli o- 
riginali della natura e co i componimenti giudi, 
ziofi del Secolo pafTato , le fecero prefto andare 
in difufd, e riconduffero la defolazione nel Tea* 
tro de’ Commedianti. Durar non poteva in ve* 
run conto limile ftato di violènza per l’indole I. 
taliana* e infatti la difapprovazione de* Savj, e 
1 allontanamento della gente ben nata dal Teatro, 
riconduffe gli Spettacoli pel buon fentiero, e ca« 
gionò la ^felice rivoluzione del Secolo fuUèguente. 

CAPO II. 

Teatro Spagnuolo , Ingkfe, e sAlemam nel medcftmo 
Secolo Xni. 

S p A G N U O L O 

T A ricchezza del Twtro Spagnuolo riceve in 
^ quello Secolo un aumento prodigiofo . Il 

Adella Poefia* 
r/r j di CUI . abbiamo il Conde de 

Il K "°™PP“™enti Drammatici, dié a- 

aarca, e sbucciarono da per tutto i bell’Ingegni. 
Fiori principalmente fottot di lui il famofo 

S a p. 
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jD. Pedro Calderhn de Id Barca , affai conofciuto 
in Francia e in Itali? . Variamente ne han giu¬ 
dicato i Critici, ma Tempre con ingiuftizia . Gli 
uni lo deificarono j gli altri inveirono contra di 
lui, <jual moflro e corruttore del Teatro ; Non me¬ 
ritava ridpiatria del groffo della Nazione, nè l’in- 
vettive latiguinofe di certi Letterati foreftieri e 
nazionali. D. Blàs de Nafarre, il quale par che 
metteffe particolar cura in abbaffar i più famofi 
Comici Spagnuoli per foftituir loro un meriro i- 
deale, molto proliffamente ha declamato contra le 
ftravaganze, gli errori , e T ignoranza di Calde-- 
rone. Senza dubbio quello Poeta moftrò a prova 
di non conofcer veruna delle regole , le quali; è 
più difficil cofa ignorare che Capere : non feparì» 
il tragico dal comico ; dove elevò lo ftile, fi per- 
dè nel lirico e per lo più ftravagante : abbellì i 
vizj , e diede up afpetto di virtù alle debolezze : 
fè alcun Componimento di mal efempio , qual è 
il Galàn fin Dama: molti ne fcriffe eftremamen- 
te fpropofitati , come il Purgatorio de Saft Pa- 
tricio , e ’l Jofeph de las Mugeres , e altri : cad¬ 
de in mille errori di Mitologia , di Storia , di Geo¬ 
grafia : non vide gl’ inconvenienti inevitabili neL 
la rapprefentazione de’Tuoi -Autos Sacranientales y 
ne’quali fi efpongono i Mifterj della Religione non 
rare volte con interpretazioni e allegorie fanta- 
ftiche e con giochetti puerili Tulle parole,c Tem? 
pre con buffonate de’ perTonaggi ridicoli {i)- 

Con¬ 

ci) Criflo ( fi dice in un Auto ) morì nella i’trWj 
delle Tre-Croci , alludendo con equivoco puerile alle 
Croci del Calvario e alla Calle de las Tres Cruces 
di Madrid . Con fimile equivoco fi dice che la Sa- 

ma- 
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Contuttociò egli avea T immaginazione prodigio* 
famente feconda, e dopo Lope D. Pietro Calderòn è il 
Poeta che ha pofleduta la vcrfificazione piU fluida c 

S 3 ar- 

maritana abita alla Strada del Pazzia. Col pih Arano 
anacronifmo intervengono in un’ ifteflb Auto Perfonag- 
gi divini ed umani divifi per climi e per tempi , co¬ 
me la Trinità, il Demonio , San Paolo , Adamo , 
S. AgoAino, Geremia . L’ Appetito, il Peccato, peg¬ 
gio, una Rofa,'un Cedro , il Mondo fon perfonifl-’ 
cati negli Autt. In quello intitolato gli Ordini Mi¬ 
litari CriAo viene a domandar la Croce al Mondo, 
e queAo perfonaggio per concedergliela richiede il pa.- 
rere di Mosè, Giobbe , Davide, e Geremia j quefll 
Configlieri affermano che la ni eri ta per ìoQuarto del 
Padre, e’I Mondo dà la Croce a CriAo, confeffando 
che non l’ha finora conceffa a veruno fc non per ono¬ 
re . Nel Laberinto del Mondo 1’ Innocenza rapprefen- 
tata dalla Graciofa che corrifponde alle noAre Buffe 
e Servette, avanti a Theos eh’ è Gesù Crijìo venu¬ 
to fu di una Nave a redimere ilMondo, dice del mare ; 

. . , . Por mi cuenta he hallado^ 
Que no es graciofo el mar , aunque es falados. 
Mas fuera dicha fuma , 
Que el chocolate hiciera tanta efpuma ; 

il che pruova una grande antichità del cioccolato ^ 
E quefle fono le colpe leggieri degli Auti ^ per le 
quali mi è piaciuto di darli in parte a conofeere pili 
che per gli gravi inconvenienti che rifultano dalfana- 
lizzare certe materie dilicatiflìme ed efporle con in- 
terpetrazioni e raziocini arbitrar) e fofilHci. E fiffat- 
ti moAri d’incoerenze , ne’ quali le Laidi rapprefen- 
tavano da Maria Vergine, e una Mima elevando, la 
Sfera Sacramentale, cantava il Ta,ntum ergo , godici 
anni addietro riempivano i Teatri di Madrid , e fi 
videro proibiti dall’ avvedutezza 'del' Governo e criti¬ 
cati da pochi giudiziofi Nazionali ' con un rincrófci- 
anento preffochè generale. 
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armoniofa ) e che ha maneggiato la Lingua con 
maggior grazia , facilità ed eleganza. - I di lui 
ritratti non raflbmigliano veramente agli origi¬ 
nali della Natura y ma pur convenivano alle 
volgari opinioni dominanti a’ giorni fuoi . Oggi 
che lìamo piìi lontani dalle bizzarrie della Ca¬ 
valleria, i di lui Perfonaggi ne fembrano tutti 
Rodomónti , e le di lui Dame tante Pentefilee 
erranti. Ma Calderhn ci ha prevenuto nel com¬ 
porre di preflbchè un Secolo e mezzo-, ed era 
viciniflimo al tempo , in cui Cervantts ftimò 
necelTario opporfi alla fmania cavallerefca , mo- 
{Irandone la ridicolezza col fuo falfiffimo Don 
Quìxote. Era cofa comune a’tempi à\ Calderone ^ 
che un Cavaliere prendeffe di notte il mantello, 
la fpada e ’l pugnale, e andafle in ronda corteg¬ 
giando in iftrada le finedre della cafa della fua 
Dama, e fi battefle per nulla con chi paflava. 
Per giudicar diritto di un’ Autor Comico , bifo- 
gna trafportaffi al di lui Secolo . Del refto in 
certi fuoi Componimenti che fi appreffano pili 
alla Tragedia, come la feconda Parte de la Hi- 
fa del */d'tre, il Tetrarca de Jerttfalèm , la Nina de 
Gome^ ^Airias, benché sregolati, fi trovano molti 
tràtti patetici e degni d’attenzione. E traile Com¬ 
medie dette di Capa y JEfpada, nelle quali offer- 
va piu regolarità , e lo ftile è più conveniente 
alla Commedia,ve ne fono alcune bene avvilup¬ 
pate , Cafa con dos Paertas, Los Empems de un a 
(afa, Dkha y desdìcha del nombre , Pr 'mero foy yh^ 

altre. I fuoi Componimenti piacquero c piac¬ 
ciono ancora in Ifpagna, e fe ne tradulfero mol¬ 
ti e guftarono in Francia e in Italia, benché 
purgati da’difetti principali. Debbon© adunque con¬ 

tener 
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tener alcune delle bellezze generali che rendono 
immortali le produzioni d’ingegno . Vi debbe cer¬ 
tamente ferpeggiare un perchè, uno fpirìto attivo , 
vivace , incantatore , pel quale -, come dice O- 
razio, i Poemi piaceranno , ripetuti dieci c cento 
volte . Egli è quello perchè , quello fptrho elettrico 
che sfugge al tatto groflolano di certi freddi Cen- 
fori di Calderèn e degli Scrittori di Componi¬ 
menti regolatifllmi e nojolìffimi che muojouo ap¬ 
pena nati . 

Incredibile è il njjmero de’ contemporanei fr 
fucceflbri di CaUeròn feguaci della di lui fcuok. Si 
farebbe un volume inutile favellando molto di 
Montalvàn , Godine^, Bocangel, Tirfì de Molina , 
Diamante, Roxas, Zamora , %Alarchn, Vele^ , Fre- 
gofo, , Zarate , e di altri cento Commedio¬ 
grafi , i quali fi abbandonarono a’ trafporti d* un’ 
immaginazione calda e difordinata , ufando un 
gergone incomprenfibile , compollo di metafore 
matte , enigmatiche e gigantefche , e riempiendo 
le loro Favole fregolate di ripetute- impertinenti 
deferizioni e dipinture di Cavalli, Tori , Arma¬ 
ture, Navi, Giardini, Palagi, Naufragi, Due!- 
li, e Combattimenti di mare e di terra . Per la 
qual cofa non pochi giudiziofi Scrittori Naziona¬ 
li fi lufingarono di arreftar l’inondazione colle lo¬ 
ro letterarie querele. Ma in yano alzarono la vo¬ 
ce Villegasy Antonio Lepe^^ Cafcales , e nel Se¬ 
colo feguente Luzàn, Mayans , Nafarre, e Afp»- 
tiane contra piìi di dodicimila componimenti dram¬ 
matici , lavorati fui medefimo conio , i quali ogni 
di comparifeono fulle Scene Spagnuole* 

Tuttavolta un’offervatore paziente e ingenuo 
troverà fra tanti mollri varie Commedie Icritte 

* S 4 con 
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con ingegno , qualora voglia perdonar loro gli er* 
rori fulle unità . Tali fono alcune delle tante 
Commedie di Roxas , La-Ho^ , Cantiamo^ .Alar- 

còn , Zamora, Solis , e Moreto . Ben maneggiato 
è il carattere di D. Claudio nell’ Bscbìxado por 

fueryt , Commedia di D. Antonio Zamora . E’ 
graziofo quello di, D. Lucas del Cigarral di D. 
Francefco Roxas. Vago e ben efpreffo è il carat» 
terc di D. Domingo de D. Blàs di Ruì^ de .^ar- 

còn. L’ .Amparar al Enemigo , e la Xitanilla de 

Madrid di D. Antonio Solis , di poco peccano 
contra l’Unità, e quanto alla verità de’caratteri, 
e alla proprietà dello ftile fon meritevoli d’ ogni 
lode . El .Amor al ufo del medefimo Autore è una 
Commedia regolare che contiene un’ azione di ven* 
tiquattr’oit, coftumi ben delineati , e ftile giu- 
diziofo : effa fu tradotta da Tommafo Corneille 

e intitolata l .Amour a la mode , La Confujìon de 

un Jardin di D. .Aguflin Moreto contiene un’azion 
regolare che pafla in un Giardino nel giro d’una 
notte ; ma non fi rapprefenta, ed è reftata obblia- 
ta, H Marqués del Cigarral d’ un’altra Comme¬ 
dia del medefimo Autore, tradotta in Francia da 
Scarron e intitolata D. Japhet de Armenia , è un 
carattere maneggiato con piacevolezza, febbene la 
Favola offende 1’ unità cominciando in Ortaz, e 
terminando in Confuegra , e correndovi almeno 
dieci o dodici giorni . Il Defdèn con el Defdèn 

dell’ ifteffo è una Commedia fregolata , ma vi 11 
trovano pennelleggiate con tal maeftria le paflio- 
w di una Donna bizzarra, che fi farà fempre ve¬ 
der con piacere anche da’ rigidi Cenfori dell’irre- 
golarità . Moliere la tradulTe intitolandola la Prin- 

coffe (P Elide ; ma quefta copia fatta in fretta è 
fom- 
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fommamentc fredda a fi-onte dell’Originale. Che 
vivacità in Movet» ! che delicato contratto d’un 
orgoglio antico e di un amor nafcente nel cuor 
di piana! che intereffe nella favola progrefllVa- 
mente aumentato a mi fura che fi avanza verfo il 
fine ! Tutto quetto manca alla copia che ne ab¬ 

bozzò Molìere. 
Son compatibili i Forettieri che hanno avan¬ 

zato , non aver gli Spagnuoli conofcìuta la Tra¬ 
gedia ; poiché in tante migliaja di componimenti 
teatrali , oltre alle pochiffime già mentovate del 
Secolo precedente , appena, fette od otto, e pure 
fregolate, fe ne trovano in quetto. CriftoforoFi’- 
rms nel i6op, pubblicò cinque Tragedie , la Gran 

Semiramis y la Cruci Cafandrà y »AttHa furiofà , la 
Infelix Marcel a.y ed Eli fa Bido, nelle quali, a ri- 
ferba dell’ultima , non offervò regola veruna , fic- 
come confcffa il Montiano nel primo Difcorfo fili¬ 
le Tragedie . Il Pompeyo dì Criftofoio de Me fu 

imprcflb nel lólS. comparifce in Lesbo, patta in 
Farfaglia, s’imbarca, ritorna in Lesbo , e va a 
morire in Egitto. Hercules Furente y Oeteo ài Za» 

vate pubblicato nel 1Ó51. è Cmilmente irregolare. 
Una traduzione della Troade di Seneca fatta da 
D. Jofepb de Salas ufci nel lòjq. in Madrid, ed 
è tacciata di fomma gonfiezza. Dona Inès de Caflro 

di Mexìa de la Cerda , e Los Siete Infantes de La» 

ra di Velarde y non meritano il non^ di Trage¬ 
die per la mefcolanza delle buffonerie pe’ punti 
più patetici dell’ azione. ; < 
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INGLESE 

T TNa potente convulfione nell’ incominciar^ del 
Secolo XVIL giva agitando gli umori del 

Corpo Brittannico, Tempre difpofti a ribellarfi, e 
mi>iacciava un proflìmo fconvolgimento nella Co- 
flituzione. Da un lato la Corte raovea varie mol¬ 
le per allargare i confini della Prerogativa Reale, 
e cjair altro i Parlamentarj , pieni d’ idee gigan- 
tefche di libertà e uguaglianza Presbiteriana, am¬ 
bivano annientarla . Crebbe il male a fegno che 
vìdefi con orrore univcrfale un buon Re fenten- 
ziato da rei Vafialli paflar dal Trono fu di un 
Palco; e lo Stato che non avea fofferto nel Re 
legittimo un’ autorità foverchia , l'otto nomi fpe- 
eiofi di Repubblica e di Protezione fi trovò effettiva¬ 
mente fchiavo d’un’ ufurpatore . Dimoflrano qual 
fi foffe la pretefa Repubblica così il Parlamento 
caffato da Cromwel con infolenza e villania , co¬ 
me I altro da lui convocato , com pollo di Tuoi 
parziali, fcelti 6*3’l popolaccio nel 1^5^., chia- 
mato per derilione di Barebenne, cioè O^o [pólpa- 

io y tra’ cui Atti ridicoli e tirannici trovanfi di¬ 
chiarate inutili e. d’ iftituzione pagana le Scienze 
e 1* Univerfità. Il periodo che precede , e quello 
che fiegue le grandi rivoluzioni di uno Stato ,^an 
tacere ugualmente e rimpiattar le Arti . Rari 
adunque furono i buoni Poeti Teatrali fino al-ri¬ 
torno di Carlo II. Ne fiori alcuno nelle intermif- 
fioni delle pubbliche turbolenze . Ben Jthnfon , 
morto nel 1^37., pafsò per lo piìi eccellente Co¬ 
mico de’ fuoi tempi, benché avea compofto anco- 
ra Tragedie. Giacomo Shirl/ Cattolico fcriffe al¬ 

cuni 
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curii Componimenti Teatrali. Compolè una Tra* 
gicommedia lo Storico iGuiglielmo , Il 
femofo Milton fcriffe il Sanfone ^gonifla , Trage* 
dia difegnata fecondo il gufto antico , e tra gl’In* 
glefi di quel tempo 1’ unica che non ha mefco* 

lanza di ridicolo. 
Dal 1660. fotto la Corte brillante di Car-, 

lo II. , amante della Poefia e de’ piaceri , rico¬ 
minciarono a coltivarli con fervore gli Spettacoli. 
IlluftrÒ allora le Scene Inglefi l’eccellente Attóre 
e Autore Tragico e Comico Tommafo Otwai^ , 
morto nel 1085., il quale fpiccò piU nelle Tra¬ 
gedie, e moftrò prima d’ogni altro in teatro C4- 
tilina , e Venezia Salvata. Gafpar Majtne compo- 
le ancora una Tragedia e una Tragicommedia. 

Giovanni Dty'den, nato d’ una Famiglia co- 
fpicua nel 1Ò31., il quale divenne Cattolico fot¬ 
to Giacomo II. , e morì nel 1701. , fu Autore 
di tanti Componimenti drammatici in piU d’ un 
genere ingegnofi e difettoli , che polliamo conll- 
derarlo come il Lope de Vegd d’ Inghilterra . 
Niuno comprefe meglio di Dryden la decenza c 
la delicatezza dell’ Arte, e niuno la trafeurò tan- 
to per fecondar il gufto introdotto nel fuo Paefe. 
Per altro egli meritò gli elogj di Aleffandro PopK 

Il Traduttor di Giovenale,Tommafo Shad» 

well, morto nel 1Ò93. , compofe per Io Teatro 
dopo di aver ietto Moliere . Il fuo %Avaro è una 
traduzione ampliata della Commedia del Comi* 
co Francefe , nella quale Shadwell non trovava 
azione fufficiente pel Teatro Inglefe ; ma vo* 
lendola allargar con perfonaggi e fatti epifodici y 
parmi che ne tolfe 1’ unitìi , e la refe meno ra* 
pida. Moliere ( die’ egli millantandofi ) nulla» hA 

per- 
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perduto, paffando per le mie mani; ma i linea¬ 
menti forti e groflblani del fuo Goldingam accoz¬ 
zati colla finezza de tratti ^%Aypagon formano una 
dipintura affai men bella della' Francefe. L’azio- 
ne fi tapprefehta in Londra , ma in luoghi di- 
verfi. Secondo il gufto della Nazione frammifchi’a 
Shadwell nella fua Commedia meretrici , ruffia. 
ne , diffoluti , la cui sfacciatezza è porta in 
tutto il fuo lume. Non meno dell’ ofcenità è ri¬ 
marchevole ^ nel Teatro Inglefe 1’ arditezza della 
fatira • Nell Avaro di Shadwel dice a tavola un 
diffoluto a una meretrice:,,Vada al diavolo que- 

rto mifero ditale da cucire ; dammi un^ altro 
,, bicchiere , e fia uno di quelli che adopra il 
„ tuo Curato Non-Conformirta dopo efferlWrifcal- 
,, dato a tenere una conferenza ; dammelo gran- 
,, de quanto la coppa del Re Giovanni, o quel- 
„ la di Calvino che in Ginevra fi conferva co- 
,, me una reliquia . 

Il Cavaliere Van-Brough^ morto nel 1704., 
fu Architetto groffolano e Comico dilicato . Le 
fue Conamedie partano per le piìi piacevoli e <’ra- 
ziofe di tutto il Teatro Inglefe . 

Ma il Moliere della Gran Brettagna fu il cele¬ 
bre , caro allaDucheffa ài Cleveland Fa- 
vorita del Re^. Uomo d’ingegno, offervatore ac¬ 
corto , c dipintor vivace ^ ritraffe al naturale i 
cortumi del Secolo. Le fue Commedie hanno in¬ 
venzione , moto, intereffe , e rtile graziofo e pro¬ 
prio della Commedia. Sono anche regolari , feb- 
bene la Scena non n’ è rtabile, e fuol paffarfi da 
una camera, di converfazione a una di dormire , 

R ^ orteria , in Piazza , "'alla 
Sona &c.. Già a’ tempi fuoi fi iatireggiavano fui 

Tea- 
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Teatro Inglefe le perfone nobili e titolate. Nell’ 
Atto II. della fua Donna dì Contado così favella 
un Nobile fciocco che teme la sferza Comica : 
„ Gli Autori Drammatici oggigiorno per un nul- 
„ la fon capaci di efporre una perfona nobile in 
„ Commedia. I loro predeceflbri fi contentavano 
j, di prendere i perfonaggi ridicoli fra’ fervi : ma 
„ quelli baroncelli odierni cercano i loro buffoni 
„ fra’Gentiluomini e Cavalieri* di modo che io 
„ da fei anni vo differendo di prenderne il tito- 
„ lo per timore d’effer pollo in ifcena, e di far- 
„ vi una figura ridicola “. Seguendo l’indole del¬ 
le Commedie Inglefi, le dipinture di Wychevley 

fon forti, ofcene, e fatiriche. Nell’Atto V. del¬ 
la medelìma Commedia dice un diffoluto a una 
Dama: ,, Grande era in me f appetito delle vo- 
„ lire bellezze , ma grande ancor la paura che 
„ mi cagionava la voftra riputazione. La nollra 
„ riputazione (ripiglia Mtledy) ? Dovevate anzi 
„ penfare, che noi Donne al parij degli uomini 
„ ci ferviamo di quella rnafchera per ingannar il 
„ Pubblico . La nollra virtù, amico , è come la 
„ buona fede d’ un Politico , la promeffa d’ un 
„ Quakero , il giuramento d’un Giocatore, p 1^ 
„ parola e l’onore de’Grandi“. Quella Comme¬ 
dia è ben condotta ; ma il fuo argomento di un 
diffoluto ché fi fpaccia per Eunuco per inganna^» 
re i mariti di Londra, i di lui progreffì , Lady 

Fidget eh’ efee nell’Atto IV. col catino di por¬ 
cellana guadagnato, l’azione e i difeorfi dèU’At- 
to V. , non cedono punto e forpaffano talvolta 
in ofeenità l’Antica Commedia Greca. Le altre 
di lui Commedie più pregiate fono 1’ >Amore in 

un Bofeoy rapprefentata fui Teatro di Londra nel 
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t6y%. t il Gentiluomo Maejlro di BaIlo<f e Womo 

Fi-anco, tradotta e imitata dal Signor di Voltaire 

nella Prude, o Gardeufe de Caffette . Il carattere 
àélVUoma Franco ràflomiglia al MifantropOy a cui 
cede in finezza, ed è fuperiore in movimento e 
interefle. A quella Corttmedia -, chiamata in In* 
glefe Plain Dealer , dovette molto Wycherley. Gia¬ 
como II. , ufcendo della fua rapprefentazione, 
domandò di colui che l’avea fcritta , e fapenda 
che da fette anni fi trovava in carcere per non 
aver modo di foddisfare i creditori , ordinò che 
fi liberaffe, fi pagaffero i debiti , e fi provvedef- 
fe al fuo mantenimento con una penfione . Wy^ 

cberley fu marito della ContelTa di Drogheda , e 
morì nel 171S- Non mancano, generalmente par¬ 
lando, i furriferiti Comici Inglcfi d’invenzione, 
di fantafia, di forza, di calore, nè di piacevo¬ 
lezza . Ma vi fi defidera la fcelta , la venullà, 
la decenza richiefta nelle dipinture , per cui Te¬ 
renzio fovrafta a tutti i fuoi poderi , l’unità di 
difcgno nel tutto e la verità * i’ cfattezza, la 
precifiòne nelle parti, il motteggiar lepido e fal¬ 
lo, pungente ed urbano, che fi ammira nell’A- 
riodo , la grazia , la naturalezza , le pennellate^ 
niaedre del Macchiavelli che fubito caratterizzano 
il ritratto ; e finalmente il gudo, l’amenità, la 
delicatezza della Satira comica di Moliere, 
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^ L E M N O. 

Comparve ia Alemagna nel Secolo XVII. ua* 
Ingegno, che imitando il noftro Petrarca, in* 

troduflc nel Settentrione la buona Poefia, e tradu. 
cendo alcuni Dramiii de*Greci, de’Latini ,e de» 
gl’italiani moftrò a’fuoi compatriotti la vera Dram¬ 
matica che fino a quel tempo non ben conobbe¬ 
ro . Fu quelli Martino di Boberfeld , ri 
quale nel , epoca della prima produzione tea¬ 

trale di Pietro Come/7/e, trafportò inTedefco le Tra* 
jane di Seneca .* nel 1^27. traduffe 1’ Opera del 
Rinuccini intitolata la Dafne, la quale fi rappre- 
fentò per la prima volta in Dresda in occafione 
del matrimonio della Sorella dell’ Elettore col 
Langravio di Hefle .* nel 1^33. imitò un’altra 
Opera Italiana intitolata Giuditta ; e nel 1636, 

traduffe V %4htigona di Sofocle. Tutti quelli Com¬ 
ponimenti regolari e fcritti con eleganza fuper-io- 
re a quanto colà fi era prodotto prima di lui, 
ballarono, sì, per additare il fentiero * ma poche 
traduzioni , quando non fono accompagnate da 
Opere maellre originali , come quelle che indi 
produffe in Francia il lodato Corneille , non poi- 
fono fiffare il gufto e fondare in una Nazione un 
buon Teatro. Quindi è che Opitv^ non potè ca¬ 
gionare in Alemagna una rivoluzione felice e 
permanente. Egli fu con debolézza fecondato da 
alcuni Scrittori, i quali,perduta di mira la Na¬ 
tura , correvano dietro a una luce efimera che fa¬ 
ceva loro fmarrire il buon fentiero. Andrea Gr/- 
fio infettato da uno fpirito Marinefeo, dal 1^50. 
»l 166$. pubblicò V mìnio f Cardenie eCelinda, 

Ca* 
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Caterina di Georgia, la Morte di Papiniano, Car» 

lo StuardoSanta Felicitadanna 
Tragedia Latina di Niccolò Caujìn ^ i Gibeoniti ^ 

traduzione d’una Tragedia Olandefe di Fondetela. 

Flutrice, tradotta da una Commedia Italiana di Giro¬ 
lamo Razzi, il Paftore /Iravagante da una Francefe 
di Giovanni De la Lande , e gli tAffurdi Comici, e 
V Vffis^jale tagliacantone , Commedie, e Piafto^ e 
Majuma , Opere,. Il mal giifto di siffatti compo¬ 
nimenti giunfe all’ ecceflo per mezzo di Daniel 
Gafparo di Lohenflein. Egli compofe cinque Tra¬ 
gedie, EpicariyC Agrippina, pubblicate nel <14^5. , 
Jbraim nel lój^. , e Sofonisba , e Cleopatra Jiel 
ló8z., le quali , benché piene di moftruofità , 
prefentano di quando in quando alcuni lampi d’ 
ingegno non difpregevoli. Uno de’piii noti imi¬ 
tatori di Lohenflein fu Giovanni Criftiano Hall- 

mann ^ il quale -dal lóój. al 1^73. compofe fei' 
Tragedie, Marianna ^ P Amor Celefle , il Teatro, 

della Fortuna^ la Tenere^a Paterna , la Vendetta 

Divina , la Vendetta afluta , e una Commedia, 
una Paftorale e un’ Opera , intitolate la Virtù 

trionfante, /’ Amore ingegnofo ,6 1’ Innocenxa mo^ 

ribonda , Flallmann colla medefima gonfiezza e 
co’medefimi difetti del fuo modello vide i fuoi 
compohimenti' per lungo tempo rapprefentati e 
applauditi. 

Alla ridicola gonfiezza de’ nominati Dram¬ 
matici lufingandoli di far argine Criftiano Weijfe, 

Rettore del Collegio di Zittau , precipitò n«I 
baffo e nel triviale, Egli fé rapprel’entar le fue 
Tragedie e Commedie dal 1^77. in poi dagli 
Scolari del fuo Collegio , donde paffarono agli 
altri piu principali d’ Alemagna . Tutto congiu¬ 

rava 
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rava a tener lontano da que’ Paefi il vero gufto 
della Drammatica . Non è maraviglia che dopo 
tante ftravaganze fi trovaflero i Commedianti ri* 
dotti a mendicare il concorfo per mezzo de i 
Gran Drammi Politici ed Eroici, fpezie di Trage¬ 
die groflblane condite dalle buffonerie di Hanns 

Wmrji ( Giovanni Bodino ), eh’ è 1’ Arlecchino, 
o il buffone del Teatro Alemano . 

Con giufta ragione adunque il Filofofo di 
Sanf’fouci , parlando dello fiato delle Arti nel 
Brandeburgo verfo la fine del paffato Secolo e ’l 
principio del prefente, dicea (i) : „ Gli Spetta* 

coli Alemani erano allora poco degni d’offer- 
,, razione . Ciò che da noi fi chiama Tragedia, 
„ è una mera mefcolanza moftruofa di gonfiezze 
5, e baffezze buffonefche, ignorando i nofiri Au* 

tori le piìx comuni regole teatrali. La Com* 
,, media è ancor più deplorabile , non effendo 
)) che una farfa groffolana che rifiucca e difpia* 
,, ce a chiunque abbia fior di gufio ^ di buon 
„ cofiume, e di politezza, La Regina Sofia Car- 
„ lotta tratteneva in Berlino VOpera Italiana^ il 
„ cui Compofitore era il celebre Bononcini, e 
,, da quel tempo abbiamo contati fra noi alcuni 
„ buoni Mufici . Nella Corte erafi introdotta 
„ una Compagnia di Attori Francefi , che rap- 
„ prefentava i Componimenti di Moliere, di Cor- 

„ «e/7/e„&c. In fatti dopo la Dafne di e 

V Elena e Paride , vapprdQntzta in Dresda nel 1^5 o. 
introduffe il gufto dell’ Opera in Germania , ed 

ogni Principe dell’ Imperio volle avere una Sala 

d Opera nel luogo delia fua refidenza. Una fe n’ 

T ereffe 

(i) Tom, II. difeorfo fu i cofiamij TinduUrla &c 
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ereffe ancora nella Città di Amburgo . I Tede» 
fchi penfarono a formarli un’0/>era Nazionale • ma 
per debolezza delle penne che vi s’impiegarono ^ 
riufciron sì male , che fpaventati dalle Critiche 
degl’intelligenti , tralafciarono di comporne ; e 
così r Opera Italiana, e la Commedia Francefe fu¬ 
rono i foli Spettacoli ricevuti ne’Teatri de’ So¬ 
vrani . 

CAPO III. 

ProgreJJì Teatrali in Francia tardi ^ ma grandi 

nel medefimo Secolo XVII. 

Sino al 1^40. in circa fi mantenne il Teatro 
in Francia fui fiftema delle Farfe di 

Tra- 

(i) E’ falfa dunque un’altra affertiva di M.Caflil- 
hon , che il Teatro moderno , e particolarmente if 
Francefe, fia fuperiore a quello de’Greci e de’Roma- 
ni a cagione della libertà delle Donne nella Società , 
la quale ha Jomminiflrato al Teatro tanta varietà di 
caratteri. Si vede dalla Storia, che in Francia dall’ori¬ 
gine degli Spettacoli Scenici fino alla metà del Seco¬ 
lo XVII., cioè per quattro o cinque Secoli, tal li¬ 
bertà non ha prodotto altro in Teatro fe non baffez- 
ze e ofcenità ben poco variate . Dunque lo fpirito 
che influifce al miglioramento della poefia Dramma¬ 
tica , è da codefto fe-dicente Filofofo lenza verun 
fondamento attribuito alla libertà delle Donne nella 
Società . Chi poi gli ha detto che le Donne in Gre¬ 
cia e in Italia erano talmente allontanate dalla So¬ 
cietà che non fe ne potevano ricavar caratteri per 
la Scena ? S^uza annoiarmi e annoiare con una eru- 
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Tragedie infìpide e balle, Commedie groflblane J 
Tragicommedie ftravaganti, innumerabili, tutto pie¬ 
no di fconcezze e ofeenità . Nel Teatro Inglefe 
non fi vede nulla di peggiore della Scena di Panfilo 
e Nifa che trovali nella Celiana di Rotrou. L’iftefla 
Tragedia della Sofottisba di Mairet non va efente 
dalle fovcrchie dimeftichezze degli amantj. Ryet 

compofe una Tragedia di Lucrezia ^ non cono- 
feendofi allora in Francia a qual legno fia inde¬ 
cente e intollerabile fulle Scene queu argomento. 
Una deflorazione rapprefenta ancora la Cri [anta di 
Rotrou . Quanto alle regole, erano neglette 0 i- 
gnorate in Francia. Corneille medefimo nel 
diceva nella Prefazione della Vedova ^ eh’ egli nè 
fi voleva foggéttare alla Teverità delle regole , nè vo- 
lea ufar di tutta la libertà ordinaria del Teatro Fran- 
cefe . Un tal Durval nel i6^6‘ le metteva af¬ 
fatto in ridicolo. Non so adunque, perchè Lope 

de Vegay che morì nel 1^35., al pari della cen- 
fura d’Italia , per non aver olTervato le regole, 
temeva quella della Francia , la quale avea al- 
Ipra un Teatro tanto sregolato , quanto lo Spa- 
gnuolo e ’l Cinefe , e inferiore di gran lunga, a’ 
componimenti di Lope per'invenzione^ ingegno, 
nobiltà , e decenza . 

T 2 Si 

dizione inopportuna, badi folo Arillofane a fmentirlo 
colla Ltfiflrata , colla Radunanza delle Donne^ e col¬ 
le Fejìe di Cerere e di Proferpina, per non parlar dì 
quello che fi ricava dal PI ozio e altre Commedie di 
Menandro. I Romani poi, imitatori de’Greci, dipin- 
fero parimente fulle Scene comiche e meretrici di 
varj caratteri , e matrone. A chi è ciò ignoto ? A 
M. Cajìilhon che con sì fearfa provvifione di fatti ha 
voluto darli la briga di filofofare,o per meglio dire, 
di fantafticar fulle Nazioni, 
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Si fegnalarono in tal periodo Malret , Rt- 

irou ^ Scudety , Rysr ^ Trijlatt, e CernetUe . Ma 
quell’ultimo fin dal 162$. colla Melite andava 
prendendo fuperiorità su i contemporanei. Le fue 
prime fette Commedie , benché difettofe , prò» 
mettevano un grand’ ingegno nafcente , il quale 
cominciò dal purgar le Scene dell’ indecenze, 
e terminò con diventarne iLPadre e ’l Maeftro. 

Soccorfo poi da Seneca , fece colla Medea 

tìn faggio delle fue forze, e fpiegò il volo ver- 
fo il tragico più fublime , fino a quel punto fco- 
nofciuto in Francia. E ad inftigazione di M.€ha- 

lon j che 1’ incoraggiò a legger le Commedie Spa¬ 
gnole, fu i due Cid di Don Juan Bautijìa Dia» 

mante , e di Guiilèu de Caftro (i ) compofe la fua no¬ 
ta Tragedia di quello nome , tradotta in tante 
Lingue, ricevuta in Francia con applaufo univer- 
fale, cenfurata àa Scudery e dall’Accademia Fran- 
cefe, c invidiata dal maggior Politico de’ fuoi 
tempi, ambiziofo della gloria poetica. 

La parte che avea il Cardinal de Richeliei» 

a qualche componimento teatrale, i piani che ne 
dillribuiva a Defmaret, Boisroòert, Colletet, ed al¬ 
tri , i foccorfi che ne tiravano tanti Letterati, 
la guerra eh’ egli faceva al Cid, c i beneficj che 
in ricompenfa verfava full’ Autore, tutto contri¬ 
buì a fomentare e raffinar il gullo per gli Spet¬ 
tacoli, L’Autctfe del , perfeguitato e premia¬ 
to , fi vide ugualmente fpinto dalle Critiche c 
da’ beneficj ad elevare fempre più il fuo ingegno 

e ful- 

(t) V. Jet Anecdotes fur le Cid nel Supplimento 
alla Gazzetta Letteraria dell’Europa del mefe di Ago- 
fto 1764. tom. II. pag. 229. fcqq. 
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c fulminar ì Pedanti e Criticaftri cogli’ Oraxj, 
col Cima, e col PoUuto. In quel fiero e nobile 
Qu il mourut del vecchio Orazio sfolgoreggia una 
lublimità incomparabile . pinna è una Tragedia 
perfetta. N’ è eccellente la Scena , in cui Augu- 
fio chiede full’ abdicazione dell’ Imperio il parere 
dì que’medefimi Cortigiani che ftan congiurando 
contra di lui . Nobili e patetiche fon le querele 
di Augufto : ' 

Tu t’€n foMviens ^ Pinna ^ tant ^hewt & tanp 
de gioire 

JS!e peuvent pas fìtèt forttr de ta memoire. 

Mais ce en ne pourroìt jamais j’ ma* 
giner, 

Pinna ^ tu p en fouviens veux ni ajfajjtnerì 

Degni d’un Eroe fono i verfi dell’ ultima Scena : 

Je fuis maitre de moi camme de /’ Universa, 

Je le fuis^ je veux f ótre. O fiècles , o me* 
moire ! 

Ponferveg^ à jamais ma derniere vi^oire, 

Soyons amìs^ Pinna y cefi moi qui en convie, 

Divino poi è il pennello che ha colorita la vir- 
tuofa e fenfibile Paolina, e 1’ appaflìonato e no¬ 
bile» Severo nel Poliuto , Che idea ammirabile 
ci dà ancora del Gran Pompeo in qucfto verfo. 

Il fuit le Monde entier écrasé fous fa ch&te ! 

e che immagine fublime de prefenta in queft’al- 
tro fquarcio ; 

T 3 II 
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.Il s* tevance at* trépas 

.Avec le mème front qu il donnoit des Etats ! 

Rodoguna, Ottone^ c Attila, fon Tragedie degne 
ancora del gran Corneille. Teodora. Eraclio . 

to dall’ Eraclio di Calderòn, Pertarite , Don San- 

do, Andromeda , Nicomede, Agefilao, Pulcheria, e 
Berenice piombarono in Teatro , e i Poderi non 
ne hanno riftabilito il credito. Edipo , Sertorio, 
Sofonisba , e Surena rapprefcntata nel idyS- , 
quando Corneille rinunziò da buon fenno al Tea¬ 
tro , fono degne della vecchiezza d’ un grand* uo¬ 
mo *. Non per tanto quefto Padre e Legislatore 
del Teatro Francefe , che mori nel 1684. , ha 
pur troppo pagato il tributo al gufto delle argu¬ 
zie viziofe, dominante fotto il regno di Luigi 
XIII., e nel principio di quello diLuigiXIV., 
ficcome hanno offervato gl’italiani ** non me¬ 

no 

* Il Signor di Saint-Evremond cosi fcriveva al gran 
Corneille : Vous étes fi admirable dans vos bétles pro- 
dudions .que Fon ne vous fouffre potnt ailleurs mediocre. 

** Veggafi W Paragone della Poefia Tragica d’Italia 
con quella di Francia y Opera affai pregiata del Con¬ 
te Pietro dì Calepio y Cavalier Bergamafco , e ’l to¬ 
mo I. delle Ojfervazioni letterarie del Marchefe Maf-. 
fei, ove lì recano in mezzo moltiflìme locuzioni ri¬ 
cercate , Arane y e difettofe ufate da Corneille e da altri 
Tragici Francefi . Egli è certo che 1’ arguzia è (lata 
Tempre il gufto dominante e’I tentator tenebrofo del¬ 
la Nazione Francefe . Za rifurredion des Lettres & 
des Arts ( afferma Monfignor di Fénélon ) a commen- 
eé en Italiey & a pafsi en France fori fard. La thau- 
Vttife fiubtiliti du bel ifprit en a titardè le progrés . 
E un altro dotto Autor Francefe anche così : ^ous 
le regno de Louis XIlL y & dans le commtncement de 
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no che i medefimi Francefi. Troppo abbonda di 
dialoghi romanzefchi, di monologhi riftucchevoli, 

di 
celuì de Louis XIV. le goAt des poìntes étoìt dominant. 
On prodiguoit /’ éfprìt, on le depla^oit , on le rendoit 
vtdìcule.Corneille a trop payè le trìbut à ce gout\Qu}^ 
nault en ejl infeSlé . Contuttociò V argutiffimo Signor 
òì Fontenelle y ricchiffìmo di una nuova fpezie àifaux 
brìllans e di concettini, non conofcendo il fuo debo* 
le, ebbe Timprudenza di fcrivere Pouf les Italtens 
ih font toujours fi templis de pointes & de fduffespen^ 
sées qu il femble qu on doive leut paffer ce fiyle com* 
me leut Langue natutelle. E un’altro Letterato Fran- 
cefe , traducendo nel ij6i. un’ Oda paftorale di un 
Cavalier Italiano, dice nejla fua Prefazione colla lo¬ 
lita aria gallico-critica , boriofa e ignorante : / ai 
fupptimé tous les concetti , cette produBion du climaty 
ce vice favoti du tettoit. E quantunque il Muratori ^ 
il Marcheie Orli ed altri bravi Letterati Italiani che 
rifpofero vittoriofamente alle ingiufte .Critiche fatte 
in generale a i noftri Poeti dal P. Bouhours, Rapin 
&c., abbiano da molto tempo con egual buon fenno 
je dottrina provato , che le arguzie viziofe e i falli 
penfieri con altra fimile cattiva mercanzia venne dal¬ 
la Spagna e dalla Francia, ove da gran pezza erano 
in credito, a sbarcare in Italia intorno al ideo. , e 
che tutti gl’ Ingegni Italiani non ne fecero incetta , 
e che cominciò a perderfene la moda verfo la metà 
deir ifteffo Secolo, pure i Francefi fino al dì d’ oggi 
ci rinfacciano rimproverando cotefti difetti ; tanto è 
vero che i pregiudizi e gli errori de’Criticaftri Gaulefl 
falle cofe ftraniere col paffar che fanno di bocca in 
bocca e di penna in penna preffo la loro Nazione , 
vi fi flabilifcono e perpetuano per Secoli . Ma giac¬ 
ché non leggono i noftrj Scrittori, rifletteflero alme¬ 
no a quello che hanno afferito fu quello punto i lo¬ 
ro più eruditi e fenfati . M. Clement nelle Novelle 
Letterarie voi. i. Lett. 7. così fcriveva ad un’Amico: 
Vous f^avez mieux que moi, Monfieur, que ces èfptccs 

T 4 às 
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di pcnficri che oltrepaflano i confini delfublime,' 
^ cadono nella durezza di certo parlare foverchio 

ri- 
Je concetti font tnfiyùment plus rares c%ez les bonsAu- 
teurs haliens que la plufpart de nos Crhiques Fran^ 
^ois , à comniehcer par Botleait , n ont voulu nous It 
perfuader fans les avoir lus. E il dotto Giacomo Fer^ 
net anche così fcrivea T anno 1729. da Roma agli 
Autori del bel Giornale intitolato , la Bibliotheque 
Italique tom. IV. art, V. V on a beaucoup fast In 
guerre aux ItaVsens fur leurs concetti, qui font des pen^ 
sies brillantes , mais (f un brillant fouvent faux & af- 
feSé. Sans examiner ^ fi la cenfure de nos Auteurs à 
cet igard a toujours et è jufie (ce que je ne cross pas\ 
il fuffit de vous ajfurer que ce mauvaìs gout a entità 
rement pafsè de mode , Ò* qu un homme aujourd' huy 
fe feroit fiffler par le méme endroit qui attirost cy-de^ 
vant P admiratson . Les amateurs du flyle nature] , a 
force de propofer les Feriva ins du bon tems pour modé^ 
le ) ont enfin gagné le deffus. V Italie peut fe vanter 
aufourd^ huy comme au feiztème Sièclè^d^ avoir de fort 
belles plumes j foit en Latin , foit en Tofean . Je crois 
mème que pour la Latinità ^ il n y a point de Pays 
où les Univerfités fe piquent plus a en cultiver P èie- 
gancey Ò* cela avec raifon . C’ ejì pour la Nation un 
bien de patrimoine. Se fi voleffe far il proceflb a’Fran- 
cefi, noia farebbe difficile il trovarli fpeffiffimo , an¬ 
che oggidì, in contrabbando di que’ falfi e frivoli con¬ 
cetti , di quelle arguzie viziofe, e di quell’ orpello , 
ch’effi ci vanno continuamente rinfacciando. Per te- 
ftimonj di fede maggiori potrebbero fervirci M.Gref- 
fet j il quale dice con rammarico a’ fuoi Nazionali , 

Il ne nous rejle plus que des fuperficies, 
Des pointes, du /argon , de trijìes facicies , 

e Gian-Giacomo Rouffeau che afferma : », La Nazion 
5, Francefe fi diletta 'di frizzi puerili , d’idee aflratte, 
,, di figure caricate, di ftilc confufo ed enimmatico 

£/- 
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ricercato c Arano * . Oltracciò egli , in vece dì 

cfpri- 
Btle fe plaìt aux fatììtes puériles , aux ìdées abjlraìterf 
aux figures outrées., au flyìe confus & énìgmattque ; e 
nella fua famofa Lettera filila Malica Francefe egli 
contrappone 1’ infipido e puerile galtmathias di fiam¬ 
me e di catene , che domina in quali tutte le Tra¬ 
gedie Franceli, al tragico , al vivace , al brillante , 
all’ interrotto delle Scene Italiane ; e difpregia giufta- 
mente quel mifero gergone melato , cui troppa felU 
cità è il non intenderequegl’impertinenti equivoci, 
e tutte quelle parole che nulla lignificano . I Fran- 
cefi fanno che l’Abate Desfomaines ^ per riparare al¬ 
la corruzione della loro Lingua , ha compollo le Dì- 
ci'tonnaìre nèologtque y a l'ufage des beaux EfpTtts dtt 
Siede y ttvec ì'eloge htfiortque de Pantalon-Phocbus &c,f 
e che.ancora il Signor di Voltaire ha avuto a dire: 
Une fonie d' Ecrivains s’eji égarée dans un Jlyle rechef- 
ché y violent , inintelligible , ou dans la négligence to¬ 
tale de la grammaire ; e non men faviamente un mo¬ 
derno Poeta Francefe , parlando del Lirico Roujfeant 

Il n eut poìnt, il e/i vrai , ce funejle travers , 
JQkÌ corrompe aujourdl bui nótre profe & nos versy 
Cet orgueil de grands mots, cette emphafe infenfee» 
La sèvére raifon par Défpriaux tracie 
Dans les bornes du gout ne f^ait plus nous fixef, 
Et nous manquons le but en voulant le paffer , 
Un faux enthoufiafme , une bizzarre audace , 
De la noble éloquence ont ufurpé la place : 
Tout cede au vain défir d' étonner le Letleufy 
Et r on perd le bon fensy fans trouver la chaleut. 

Ce Jìyle forconi, ce ton d' Energumine 
Efì loin des Demy-Dieux duTibre & de laSeìné, 

* V. il Giornale di M. Freron nel mefe di Giu¬ 
gno 1769. , ove trovafi quello giudizio portato da 
uno Scrittore Inglefe folla maggior parte delle Tra¬ 
gedie di Pietro Cotaeille, 
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efprimer ne’ fuoi Amanti il carattere dell’ amore , 
ha dipinto in efli il fuo proprio carattere , e gli ha 
quali fernpre trasformati in Avvocati, in Sofifti, 
e qualche volta in Teologi * . In ammirando i 
grand’Ingegni, in rifpettando i loro lavori immor¬ 
tali, guardiamoci d’incenfarne le debolezze*’*’. 

Nel 1.666. quando fi rapprefentò 1’ *^geftlao 
di Cornetlle , ufcì 1’ .Akjfandro di Racine , nobile 
e giovane Poeta, donde cominciò un genere tra¬ 
gico quali novello . Nelle Tragedie di Corneilh 
grandeggia la Virtù , e l’Eroifmo vi fi maneggia 
con una fublimità che rifcuote ammirazione : in 
quelle di Racine trioni un amor tenero, fempli- 
ce-, vero , vivace , men proprio alla Tragedia , 
ma piu capace di commuovere. Un pennello fe¬ 
lice e diligente vi ritrae al vivo con maeftria 
certi tratti delicati , di cui li trova 1’ immagine 

in 

* Comeìlle a blen fati pls ; au lieu dexprlmer dans 
fes Amans le caraSlére de F amour , il n a exprìmé 
que fon propre caraBére & rien a fait le plus fouvent 
que des Avocats pour & cantre ^des Sophijìes., Ó" quel- 
quefots mime des Theologiens , fcrivea Giambatilla 
Rouifeau a M. Broffette. 

** I difetti de i grandi efemplari fono Tempre fata¬ 
li alle belle Arti, perchè accompagnati da molte bel¬ 
lezze e da virtù incompar abili ; quindi è chc; le Cri¬ 
tiche fatte da Uomini di molto fapere e di fquifito 
difcernimento giovano affai nella Repubblica lettera¬ 
ria, perchè formano il gufto, raffinano il giudicio,e 
producono altri buoni effetti. Il Signor Défpréaux il 
promotore, l’arbitro, il Legislatore del buon gufto Fran- 
cefe, diffe a M. Racine in un’Epiftola a lui diretta; 

Et ta piume peut-ètte aux Cenfeuts de Pyrrhus 
• Doit les plus nobles traits dont tu peìgnis Burthut. 
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in tutte r anime fenfibili . La Gioventèi , e fpe» 
zialmente le Donne, parlando in generale,inten¬ 
dono poco,e non prendono parte gran fatto neU 
le vedute politiche d’un Tiranno , nell’ ambizio¬ 
ne d’ un Conquiftatore , nel patriotifmo d’un Eroe 
Romano ; ma favelleranno con conofcimento e 
paffione di ciò che raflbmiglia a quel che fentono 
nel proprio cuore . Ogni giovanetta pofta nelle 
circoftanze d’ Ermione vi ìaprà far le medefimc 
richiefte : 

Mah aS‘tu blen y Cléone y obfervé fon vtfage ? 
Go&te^uil des platjìrs tranquilles & parfaits ? 
JN^a-t-U point detourné ' fes yeux vers lePalah? 
Dif-mot, ne des tu point prefentée à fa vùe ? 
V ingrat a-uil rougi, lorfqu il d a reconuùe ? 
Son trouble avoue-t-il fon infidelìté? 
%A^t‘il jufqtt à la fin foutenu fa fierté ? 

Tutte fon capaci del dolor di Berenice » e della 
forgente delle di lei rifleflioni : 

Je n écoute plusrten^& pour jamats, adieu,., 
Pour jamais ! . . , tAh Seigneur yfongeg^ vous 

en vous méme 
Combìen ce mot cruci efl affreux quand on aime? 

Ciò farebbe badato alle Tragedie di Racine per 
aver ogni felice fucceflb, fpezialmente nella Cor¬ 
te di Luigi XIV. che refpirava per tutto amo- 
reggiamenti anco in mezzo alle fpedizioni mili¬ 
tari . Ma Racine vi accoppiò una verfificaziónc 
mirabilmente dolce , fluida , e armoniofa , una 
leggiadria e nobiltà di ftile, e un’ eleganza fem«i 

pre 
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pre uguale , eh è la divifa che fa diftinguere t 
Poeti grandi da tutto il retto . Traile di lui va- 
ghiflime Tragedie fenza dubbio più giudiziofa- 
mente combinate , meglio graduate , e più per¬ 
fette di quelle di Corneille, trionfano , a mio cre¬ 
dere, r Ifigenia rapprefentata nel s/Iia- 

Ha nel itJpi., il Brittannico nel i6jo. ^ e laFe- 
dra nel l6jj., la quale contenderebbe a qualun¬ 
que il primo potto fenza il freddo c inutile in¬ 
namoramento d’Ippolito e Aricia. 

Bandiremo adunque ( dirà taluno ) 1’ amor 
dalle Tragedie ? Degrada dunque tal paffione il 
Teatro Tragico Francefe ? Io non fo per qual 
gotica ftranezza di gutto i CJritici pedanti rendo¬ 
no problematiche le verità più manifette . L’ 

amo- 

* Nella fceltezza dell’ elocuzione e nel graziofo 
verfeggiare confitte quella bellezza che imbalfama e 
rende immortali i Componimenti teatrali. Ractne di¬ 
ceva : Ce qui me diflmgue de Pradon , c efl que jt 
f^ais krire . E il Signor di Voltaire, giudice compe¬ 
tente in quetta materia e nella patria Lingua e ver- 
fificazione, afferma : C efl la diclion feule qui abai^e. 
M. de Campìflron au déffous de M. Racìne . J' ai tou- 
jours foutenu , que les Piices de M. de Campìflron i~ 
totem pour le rno 'ms aujft regulierement conduites que tou- 
ies celles de l illuflre Ractne , mais il t! y a que la 
Poefie de flyle qui faffe la perfeSlion des Ouvrages en 
vers, E altrove ; Le premier devoir quand on krit^efl 
de bien écrtre . Quand vntre Ptke ferait conduite com-^ 
tne r Iphigénie de Ractne y les vers font-tls mauvais > 
votre Pièce ne peut Sire Iwnne. E in altra parte anco- 
ra: Le flyle élègant efl fi néceffaìre , que fans lui la 

efl perdue. Il fuffit feul pour. em^ 
belltr les fentimms les moìns mbles 0“ les moine tra- 
giques. 
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amore è una delle paflioni umane piii attive, e 
può al pari d’ogni altra adoperarfi a eccitar ter¬ 
rore e compaflìone per corregger 1’ Uomo . Chi 
può dubitarne ? Muovafi un Polifonte per ambi¬ 
zione all’ efterminio della famiglia di un Re legit¬ 
timo , o apporti un Paride per la bellezza d’un’ 

'■ Elena le fiamme nella fua Patria , un’ Ingegno 
grande farà fervir 1’ uno e 1’ altro affetto per de- 
ftar commozioni proprie della Tragedia . Ma fe 
quel Polifonte e quel Paride fi convertono in pe- 

tits-maìtres puramente Francefi , faranno pretti 
perfonaggi comici. L’ amore , perchè fia tragico, 
dee elTer forte, difperato, funefto , dominante : fe 
è fubalterno, mediocre , epifodico , allora è ciò che i 
Francefi chiamano galanterìe famigliare *. Ippoli¬ 
to innamorato d’Aricia nulla ha di tragico * ma 
Fedra innamorata d’Ippolito figliuol di fuo Ma¬ 
rito perturba ed atterrifce . E' ben tragica la fitua- 
zione di Fedra ; 

.Je fai mes perfidìes ^ 

Oenone, ne fuls point de ces femtnes hardìes^ 

Qui, gòùtant dans le crime une tranquille paÌM 

Ont fu fe faire un front qui ne rougit jamaìs. 

Je connois mes fureurs y je les rappelle toutes. 

Il me femble deja, que ces murs, que ces voutes 

Vont prendre la parole, préts à ni accufer 

xAttendent mon Epoux pour le defabufer! 

Mourons. 

E 

” Quand Ì amour ( diceva il foprallpdato Giamba- 
tifta Kouffeau) n ejl point tragique , camme dansFhé^ 
dre & dans le Cid y il devìent petit & bus yÙ" nous 
ri ayons pnfque point des Tragidks en ratte Langue , 
qui ne fotent gdtces par là. 
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E nell’Atto IV. 

Moi jaloufe?& Thesée ejl celut que '} implore? 

Mon Epoux ejl vivant, & moi )e brAle encore? 

Vom qui ? quel ejl le coeur oh pretendent mes 

voeux ? 

Chaque mot furmon front fait dreffer mes thè» 

veux ! 

Tragico è Io flato di Torrifmondo , e difperato 
il fuo amore: 

............. Ove eh’ io volga 
,, Gli occhi, o giri la mente e ’l mio pen- 

fiero, ' 
,, L’atto'che ricoprì |?ofeura notte, 
,, Mi s’apprefenta , e parmi in chiara luce 
,, A tutti gli occhi de’ mortali efpofto. 
„ Ivi mi s’offre in fpaventofa faccia 
,, Il mio tradito Amico : odo le accufe 3cc. 

Al contrarlo fparifee ogni idea tragica inCorwe/7- 
le, allorché Celare dice , eh’ egli ha combattuto 
con Pompeo ne’Campi di Farfaglia per gli belli 
occhi di Madama Cleopatra. Qui fi dilegua l’im¬ 
magine dell’ Eroe Romano , e vi refla quella d* 
un Marchefino Francefe . Si perde nel medefimo 
Poeta r idea di Sertorio gran Capitano e gran 
Politico , e vi fi trova un vecchio Vifeonte o 
Colonnello innamorato *. hiSofonisba àxMairetf 

an- 

* Ecco il favio precetto che diede il giudiziofo Si¬ 
gnor Difpriaux nell’Arte poetica a’Drammatici fuoi 
compatrioti : 

Caf. 



DE’TEATRI. 305 
anco per feftimonio di Saint-Evremond * , ci na*- 
fconde affatto la figliuola di Afdrubale,e ci ma- 
nifefta una coquette ordinaria . Nulla più lontano 
dal Vincitor di Dario e dalla gravità tragica che 
Yt^effandro di Raclne * . L’Orefte da lui dipinto,che 
coftò la vita al Commediante Montfleury, è inferiore 
airOrefte degli Antichi Tragici, e fu a ragione criti¬ 
cato da’Francell ftefli. Nel fuo , a riferba 
del nome, non fi trova altro di quell’irreconciliabil 
nemico de’ Romani, e non è che un Barbaro in¬ 
namorato che fi vale d’ una afiuzia comica per 
ifcoprir gli affetti di Monima. Ma fenza tali co- 
fe da non imitarli , nè approvarli , Racine che 
conofcea si bene i Greci, fìudiava 1’ Domo , e fi 

efpri- 
CatdeT, cbnc de donner^ ain/i que ^ans dèlie ^ 
Vaironi l' efprit Francois à f antique Italie ; 
Et fous des nems Romains faifant nòtte portraìt ^ 
Peìndre Cateti galani y & Brutus damerei, 

* Quello medefimo fpiritofo Francefe diceva anco¬ 
ra con tutta ragione : Nous admirons chez nous des 
Tragédies par des petites douceurs qui ne font pas une 
imprejfton affez forte fur les efprits .... Ce qui doit 
étre tendre yu' eji fouvent que doux : ce qui doit former 
la pitie y fait à peine de la tendreffe : P émotion tieni 
lieu du faififfement y V étonnement de Thorreur &c. Per 
le quali cofe afferma il Signor di Voltaire che Saint. 
Evreinond dicendo quello , avea faputo porre il di¬ 
to nella piaga fegreta del Teatro Francefe. 

* AlelTandro Magno, uno degli Uomini più mara- 
vigliofi che ci offra la Storia antica, par che non ab¬ 
bia incontrato troppo buona forte in Francia ; imper¬ 
ciocché il Signor Racine nella fua Tragedia ne fece 
UH Damerino Francefe , e Giambatilla Roujfeau in 
un’ Ode celebrata da’fuoi Nazionali ne fa f ultimo di¬ 
gli Uomini, 
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efprimeva con inimitabil nobiltà , leggiadria, ed 
eleganza , che mai avrebbe lafciato alla gloria 
della Pofterità ? Cosi in Francia pofe il fuo leg¬ 
gio una Tragedia forfè inferiore alla Greca per 
economia , femplicità , naturalezza e apparato , 
ma certamente da effa affai diverfa , e forfè piu 
nobile per i coftumi, e fondata fu dì un princi¬ 
pio novello. I Greci che nella Poefia ravvifaro- 
no r amore per l’afpetto del piacere de’ fenfi , 
non Tammifero nella Tragedia , reputandolo fuor 
di dubbio ad effa non conveniente . I Moderni ^ 
fcortati dal Petrarca, attinfero nella Filofofia Pla¬ 
tonica un’ idea pih nobile dell’ amore , e ne ar¬ 
ricchirono la Poefia, e quindi così purificato paf- 
sb fui Teatro . Fu Racine il primo a introdurlo 
nella Tragedia con tutta decenza e delicatezza , 
e la Francefe ne acquiftò un carattere tutto fuo. 
La Francefe adunque e la Greca Tragedia nel 
medefimo genere ci prefentano due fp'ezie sì dif¬ 
ferenti , che giudicar dell’ una col rapportarla all’ 
altra è veder le cofe abbagliate, quali fi veggono 
d’ alto mare le terre che fembrano un gruppo 
di fofche azzurre nuvolette . 

Mentre quelli due grand’ Ingegni portavano 
a tal eccellenza la Poefia Tragica , non manca¬ 
rono altri che pur la coltivarono con applaufo . 
Nell’ifteffo inverno che fi rapprefentò il , com¬ 
parve la celebre Marianna di Trijìan , nella qua¬ 
le declamò con tal vigore il Commediante Mon- 

dori che vi perdè la vita . Effa continuò a rap- 
prefentarfi fulle Scene Francefi per lo fpazio di 
piu di cento anni * . Il giovane Corneille fcriffe an¬ 

cora 

* La Marìamne de Trìjian PHetmite ( fcrivc il dot¬ 
to 
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cora qualche Tragedia applaudita , e ’l fuo T/wo- 
crate ( componimento per altro cattivo e mal ver- 
feggiato) fu richiefto tante volte dal Pubblico , 
che i Commedianti infaftiditi dovettero pregarlo 
di permetter loro fi/ialmente di rapprefentar altre 
cole * . Dopo ciò e limili altri efempj chi fonderà 
il giudizio delle Opere teatrali fu gli applaufi po¬ 
polari e fulla lor durata ne’pubblici Teatri? 
peroux^ Autor àelV I^rmnejlra , Campifiron , dell’ 
*Androntco e del Tmdate La~Mothe , della Inés 

de Cajìro , e La~Fo(fe , del Manlio Capitoli» 

no e della Poliffena ^ furono buoni Tragici , ben¬ 
ché inferiori d’affai alla fublimità di Corneille y e 
alla delicatezza ed eleganza di Racine . Duchéy 

Aiutante di Camera di Luigi XIV., compofe al¬ 
cune Tragedie Sacre pel Teatro della Sala di Ma¬ 
dama de Maintenon , dove rapprefentava la Du- 
cheffa di Borgogna e ’l Duca d’ Orleans col fa- 
mofo Commediante Baron . L’ Abate Genét ne 
fcriffe altre rapprefentate dalla Ducheffa du Maine 

' colle fue Dame. 

V Pit¬ 

to e afìfennato Signor Paliffot ) dut fa grande riputa- 
tion aux talens du cèlìbre Comédien Mcndori y Ù" au 
rare mérhe qu elle ayahpour le tems. Le grand Rouf- 

ne dédaigna point de la refoucher eh ij'ji.y quoi~ 
fut perfuade que le fujet en étaìt malheureux ^ 

Di Tommafo Corneille nato nel 1Ó25. , e morto 
nel 1709. ) così giudica il prelodato Signor Palì(fot : 
Le grand nom de fon frere fut pour luì un honneur dan- 
gereux, Il efl un des premiers qui att altere la fimpli- 
cìtè de la Tragèdie par des ìntrigues romanefques , C 
eji en cela que nos Tragiques modenies femhlent lavoir 

aucun d'eux n a faìt Iq Corate 
à EjJeX) ni Ariane. 
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Pietro Comei/Ze che portò la Tragedia Francefc 

alla virilità, lafciò la Commedia nella fanciullez¬ 
za. Il fuo Mentitore, rapprefentato nel 1^41., è 
una giudiziofa traduzione d’ una Commedia Spa- 
gnuola. Il gufto di quel tempo correva dietro al 
viluppo romanzefco , agli avvenimenti notturni , 
errori di nomi, traveftimenti , e lettere intercet¬ 
tate; e perchè fpiccano in quello genere le Com¬ 
medie Spagnuole, Scarron, Boif robert , Defmaret, 

Tommafo Corneìlle , ed altri , ne traduffero un 
buon numerò, Ma la dipintura dilicata de’ coftu- 
mi attendeva il celebre Moliere, cui la Gloria ri- 
ferbava il titolo di Padre della buona Commedia 

Francefe. 

Dopo le Guerre Civili che durarono fino al 
1^52., cominciò Moliere a girar colla fua Com¬ 
pagnia Comica per le Provincie , e nel 16$^. 

rapprefentò in Lione, indi in Beziers, Grenoble, 
c Roano fino all’eftà del 1Ò58., con generai ap- 
plaufo lo Stordito , il Difpetto ^morofo , ed alcu¬ 
ne Farfe piacevoli, benché irregolari , di cui ci 
reftano i foli nomi. Nell’ Autunno del medefimo 
anno la fua Compagnia rapprefentò in Parigi la 
Tragedia di Nicomede in prefenza della Corte,e’i 
Dottore Innamorato, una delle Farfe di Moliere, e’I 

Re le permife di ftabilirvifi, e rapprefentar alter¬ 
nativamente fui Teatro del Piccolo^Borbone colla 
Compagnia Italiana. 

Il modo di rapprefentare, l’arte di cattivarli 
la benevolenza del Pubblico , il favor di Luigi 
XIV., e i Capi d’opera che andava producendo, 
relero famofo Moliere. Nacque nel \6zo. con di- 
fpofizioni naturali alla Rapprefenfazione comica 
piò che alla feria. Da che vide il Teatro di Bor¬ 

go- 
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?ogna , manìfeftò un’ inclinazione potente verfb 
gli Spettacoli fcenici. Coltivò i fuoi talenti col¬ 
le Lettere , ed ebbe la forte d’ afcoltar le Lezio¬ 
ni fìlofofiche di Pietro Gaffendi. ^ìtiuliò poi TUomo 
e la fua Nazione fcorrendo per le Provincie ,, e 
i Cortigiani frequentando Verfailles . Accomodò 
i fuoi primi Componimenti al gufto dominante 
per le Commedie d'intrigo , ed avendo acquiftato 
credito, fi rivolfe a cercare il ridicolo ne’coftumi 
del fuo tempo. Seppe dipingere al naturale e pro¬ 
verbiar con grazia le maniere ridicole de’ Signo¬ 
rotti , il pedantifmo de’ Medici , la ciarlataneria 
degli Eruditi, l’affettazione delle Donne Prezio- 
fe e Letterate, e fìn’anche l’umor brufco e la rufti- 
cità de’Virtuofi malinconici. S’arricchì delle fpo- 
glie degli Antichi e de’ Moderni . Trovanfi nel 
Cittadino Gentiluomo, e nel Tartuffo alcune Scene 
tratte dalle Nuvole e dal Fiuto d’ Ariftofane . L’ 
xAnfitvìone * e X *Avaro fono imitazioni di Plau¬ 
to . I Fratelli della Scuola de' Mariti fono gli 
^delfi di Terenzio . Gli accidenti del velo nel¬ 
la medefima Scuola de Mariti, e nel Siciliano y il 
Convitato di P.ietra, la Principejfa d'Elide, e una 
parte della Scuola delle Donne , appartengono al 
Teatro Spagnuolo . Prefe molto dal Teatro Ita¬ 
liano. Varie Scene e aftuzie di Scapino e di Sbri- 
gani nel Pourceaugnac fon del Porta. Giorgio Dan- 

dina viene da una Novella del Boccaccio già dall’ 
iftelfo Porta trattata in una Commedia . Il Di- 

[petto tAmorofo è traduzione d’ una Commedia di 
V 2 Nic- 

* Euripide eArchippo aveano trattato per gli Gre¬ 
ci quello foggetto , che Plauto poi fece conofcers a 
i Romani , e Moliere a i Francefi, 
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Niccolò Secco . Il Cornuto Immaginario venne 
dal Ritratto j gl’ Impottuni dalle Cafe Svaligiate'^ 

Io Stordito da Zfrlecchino Servo balordo j e*l Tar- 

tuffo dal Bernagajfo, tutte Commedie della Com¬ 
pagnia Italiana (i), ed era flato in quell’ultima 
prevenuto anco dall’ Aretino col fuo Ipocrito . 

Quindi rifulta il torto evidente di Giambatifla 
Roujfeau^iì quale affermava che Moliere nulla do- 
vea agl’ Italiani, a riferba del modo di rapprefen- 
tar pantomimico di Scaramuccia , e del Cornuto 

Immaginario , e della Commedia del Secco *. 
Bifogna però confeflijre ingenuamente , .che 

Móliere abbelliva a meraviglia le altrui invenzio¬ 
ni, e dava loro un brio e un’abbigliamento coA 

proprio de’Franccfi e del fuo tempo, che gli ori¬ 
ginali fparivano a fronte delle copie , quando la¬ 
vorava fenza fretta. Niuno al par di lui ha pof- 
feduta l’arte di trovare il ridicolo di qualunque 
cofa, niuno ha meglio copiata la natura , "niuno 
ha innalzata la Poefia Comica fino al Mifantre- 

po y alle Donne Letterate y e al Tartuffo. La poca 
felicità notata da’ Critici itegli fciogli menti delle 
fue Favole , qualche paflb dato talvolta oltre il 
verifimile fol per far ridere, alcuna efpreffione bar¬ 
bara, forzata , o nuova nella Lingua, riprefa da 
Fénélon, La-Bruyere, e Bayle , molte compofi- 

zio- 

(i) V. il Dizionario di B<tyh Art. Poquelìny No¬ 
ta F. 

* Ciò che havvi di piò bello nella Seùola delle 
Donne, fu tolto da una galante ftorietta delle Notti 
facete del Signore Strapparola, nella quale parlali di 
un innamorato che va ogni giorno a confidare ad un’ 
Amico , fenza fapere che quelli è fuo rivale , gli 
amoroli favori che ottiene dalla fua Amante. 
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ztoni fcritte per ncceflità con fovcrchia precipita* 
zione , la mancanza di vivacità che pretendono 
di oflervarvi gl’ Inglefi, tutte quelle cofe , ancor-^ 
chè foffergli con tutta giuftizia imputate , dimo- 
ftrerebbero in lui l’Uomo ; ma tanti e tanti luoi 
pregi, fino a quell’ora trovati coll’efperienza ini. 
mitabili, lo manifeftanOj grande a fegno , che al 
fuo cofpetto divengono impercettibili i contempo¬ 
ranei e i fucceffori. Abbiamo veduto il granCor- 
neille fucceduto da Racine , e da altri gran Tra* 
gici del Secolo feguente * ma Moliere è ancor fo¬ 
le . Morì nel 1^73. in cafa fua, nella quale fu 
trafportato moribondo dai Teatro dopo la quarta 
rapprefentazione deli’ %Ammalato Immaginario ; 

aìmable Comédit avec luì terrafsée 

En vain d* un coup fi rude efpera reventr, 
Et fur des brodequìns ne peut plus fe tenìr. 

Mentre egli fioriva, Icriflero molti altri an¬ 
cora Farfe e Commedie ; ma fenza arredarci in 
Poiffon ^ Montfieurf , c Bourfault , e ne’ Comme¬ 
dianti Hauteroche , Chammesle , Baron., ed altri 
che ne compofero, o predarono il nome ad Au¬ 
tori che non vollero comparire , trarremo dalla 
folla la M^re Coquette di M. Quinault impreda 
nel 166^. , i Vtfionatj di M. Defmaret , morto 
nel^idyd., e i Litiganti di M. Racine pubblica¬ 
ti nel i^^8. M. Regnardy morto nel 1710. , fi 
dimodrò il miglior imitatore di Moliere nelG/o- 
^iatore, nel Difiratto, e nel Legatario * JVf. Dan- 

V 3 court, 

” Il celebre Critico e Satirico I^rancefe Niccola 
Soileau , quantunque non potelfe troppo 10(}ar{ì di 

Gian- 
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court, morto nel lyzs* > ““ Commediante dì 
mediocre abilità., ma può paffare per uno de’mi- 
gliori Autori. Le fue Commedie hanno un dia¬ 
logo felice e graziofo , e vanno in dieci Tomi , 
benché fi vuole , che molte ne pubblicaffero al¬ 
cuni Anonimi fotto-il di luì nome. 

Ricavò la Francia dall’ Italia in tal periodo 
due nuovi Spettacoli Scenici, la Commedia Italia’ 

na IJlrionica , e VOpera . Fin dal 1577. vi era 
comparfa una Compagnia di Commedianti Italia¬ 
ni , intitolati i Gelojì, ma non ebbe fuflifienza . 
Un’altra vi rapprefentò fino al 1662., però fen- 
za ftabilimento fiffo. Finalmente una terza Com¬ 
pagnia fece pili fortuna , e rapprefentò alternati¬ 
vamente colla Compagnia Francefe nel Teatro di 

Borgogna, nel Piccolo Borbone, e nel Palalo Rea^ 

le. Ma fette anni dopo la morte di Moliere^ cf- 
fepdofi unite le due Compagnie Francefi nel Pa¬ 
lazzo di Gwénégaud ^ il Teatro di Borgogna reftò 
interamente alla Compagnia Italiana fino all'an¬ 
no \6p'j., quando il Re comandò che fi ferraffe. 
Effa per lo più rapprefentava le Commedie dell 

.Arte ripiene di apparenze, incantefimi, e trasforr 
mazioni , pelle quali trionfava il carattere dell’ 
Arlecchino . 

L’Opera Italiana fu introdotta nella Corte 
nel 1Ó47. Cardinal Mazzarini. Egli fè venir 

di 

Uian-Francefco Regnard, per avergli quelli fatta una 
Satira piena di tratti neri e maligni , intitolata le 
Tombeau de M. Boileau Defpréaux^pme afleriva, che 
Regnard non era mediocremente piacevole, j e ’l Si¬ 
gnor di Voltaire ancora dice : Qui ne fe plait pas uvee- 
Regnard, »’ efi point digne d' admirer Moliere. 
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da Firenze una Compagnia di Cantanti, i quali 
rapprefentarono nel Teatro del Palazzo Reale in 
preienza del Re il Dramma in.titolato Orfeo eh’ 
era flato pofló in Mufica dallo Zarlino , e rap- 
prefentato la prima volta in Venezia. E nel ma¬ 
trimonio di S. M. 1’ ifleflb Miniftro fece rappre- 
Tentar nel Louvre Ercole Amante, che non piac¬ 
que a’Francefi (i). L’Abate •Pem‘« pensò , che 
queflo Spettacolo farebbe meglio ricevuto nella Lin¬ 
gua nazionale ,e compole un’Opera paflorale intito¬ 
lata PomonayÌA quale nel 1Ó59. in Mufica 
da Camberty fu ricevuta con applaufo univerfa:le. 
Il Cardinale la fè rapprefentar molte volte in 
Vincennes in prefenza del Re, Morto Mazzarini, 
r Abate non defiflè dal progetto di .flabilire un’ 
tA'ccademia d' Opera Franeeje , e ottenutone nel 
lóóp. il permeflb, lì aflbeiò con Cambert per la 
Mufica e col Marchefe di Surdéac per le Decora¬ 
zioni , e per otto mefi continui nel 10171. fu rappre- 
lentata l’Opera di Pomona. Ma il Sig. di Sardéac fot¬ 
te preteflo d'aver anticipato molto denaro, s’im¬ 
padronì del Teatro e della Cafla, cacciò fuori il 
Perrin, e fi valfe della penna di Gilbert, il qua¬ 
le compofe le Pene e ì Piaceri d^ %/fmore ^ feconda 
Opera Francefe pofta pure in Mufica dal Cambert 

c rapprefentata nel idyz. Quefli furono i princi- 
p) del Teatro Lirico Francefe , il quale da Sur¬ 

déac pafsò a Giambatifla Lulli Fiorentino , fa- 
mofo Maeflro di Mufica, favorito da Luigi. XIV. 
I Drammi furono del graziofo Quinault, già Ca¬ 
meriere di Triftan . Quell’ ingegno raro portò 1* 

V 4 Ope^ : 

(t') Y. M. de Voltaire nel Saggio ful^a Storia Ge¬ 
nerale Tom. VII» cap. 197, 



3il STORIA CRITICA 
O^ra Francefe, appena nata, alleccellenzà, c i di 
lui piii pregevoli Drammi fono Armida , , 
^Icefle^ c Tefeo. hz grazia caratterizza la di lui' 
Mufa* ma una grazia che talvolta degenera , e 
correndo dietro à /’ éfprit e alle arguzie , fi di¬ 
mentica delle bellezze della Natura , e diviene af¬ 
fettata e ridicola f Duchè , Camptftron , Tommafo 
Cortteille, e Fontenetle fi fegnalarono fra’ Poeti che 
fcriffero con Qutnauh pel Teatro muficale Eroi¬ 
co . L’ Opera Comica Francefe nacque tra gli Spet¬ 
tàcoli delle Fiere di San Germano e San Loren¬ 
zo, e’I primo Scrittore fu M. Le-Sage , Autore 
di varj cothponimenti Drammatici ,e di Romanzi. 

Egli è qui da notarfi però, che l’Opera Fran¬ 
cefe Eroica differifce affai dall’ Italiana oggidì; 
mercè che ella nacque dalla noftra, qual’ era in 
Venezia^ e nella Tofcana al Secolo XVII. , 
quando i noftri Drammatici tiravano gli argo¬ 
menti^ dalla Favola, ed altro oggetto non aveano 
che di parlare a i fenfi con tante macchine e de¬ 
corazioni . Ma r Opera Italiana prefente imita le 
cofe fumminiftrate dalla Natura , e gli Eroi u- 
mani, dopo che vi fi fono adoperati i Salvi, gli 
Stampiglia, gli Zeni, e i Metaftasj. Quella dun- 
que oggidì, benché ammetta argomenti più com¬ 
plicati de’ tragici, azioni più rapide , eventi più 
varj, e decorazioni più pompofe, tuttavolta cer¬ 
ca di approflìmarfi , per quanto può, alla Tragedia , 
nè mai fi fottrae àslVlmttai^ion della Natura , prin¬ 
cipio univerfale d’ogni buona Poefia . L’Opera 
Francefe all’ incontro tira dal fondo dell’ imma¬ 
ginazione un’ ammaffo di miracoli e llravaganze, 
più moftruofo di quello che i Francefi riprendo¬ 
no nel Teatro Spagnuolo . Il Palazzo del Sole, 
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la Regia di Plutone , Divinità , Furie , Sufi 
Fate, Incantatori, trasformazioni, apparenze, c* 
dificj alzati e diftrutti in un’inftante, anelli che 
rendono invifibili le perfone , che pur fi veggo* 
no dallo Spettatore, pugnali che vibrati nel fe- 
no altrui,danno la morte a chi li vibra,uomini 
prodigio!] dalla barba turchina &c. fono le ric¬ 
chezze del Teatro Lirico Francefe . Un certo M. de 

Lefre paffato in Italia , non ricordandoli piti di ciò 
che fi faceva in Francia , fcrivea da Parma in 
Parigi, che fimili cofe rapprefentate ne’ Teatri 
àeWAtìtcchìno y alimentavano ignoranza e gli er* 

rovi popolari. Ma le rapprefentazioni Arlecchinc- 
fchè fono buffonerie conofciutc per tali anco dal¬ 
la plebe femminile, nè vi è pericolo che produ¬ 
cano in Italia tale effetto . Ben però un Critico 
dell’ umore di M. de Leyre potrebbe con maggior 
fondamento dubitare che fimile fconcezza avve- 
nifle in Francia per le Rapprefentazioni Liriche,' 
nelle quali in iflilp grave e con tutta la ferietà 
fi efpongono 1’ ifteffe ftravaganze che alimenta» 

no , fecondo la fua frafe , /’ ignoranza e gli erro» 

ri popolari . Diceva 1’ Abate le Batteux (l) , e 
M. de Marmontel nella Poetica, che la loro Rap- 
prefentazione Lirica è il Divino dell’Epopea po- 
fto in ifpettacolo. Ma non dicono ancora i Fran- 
cefi, facendo un aforifmo delle parole di M de 

Voltaire (z), che i Numi della Favola, gli Eroi 

(1) Parte UT., cap. Vili, del fuo bel Trattato, 
les Beaux jirts rèduits à un Principe, impreflb la pri¬ 
ma volta nel J746. 

(2) Tom. VII., cap, 204. del Saggio filila Storia 
'jeneraie. 
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ifivulnerabili, i moftri, le trasformazioni, e tut¬ 
ti gli abbellimenti convenevoli a’ Greci , Roma¬ 
ni, e Italiani del XV., e XVI. Secolo, fon pro- 
fcritti tra’ Francefi ancor dall’ Epopea ? Perchè 
dunque con un gufto contraddittorio ammettono 
tutte quelle cofe nella Poefia Drammatica , dove 
parlano gli Uomini e non il Poeta , e dove fi 
rendono incredibili perchè fmentite da’ fenfi ? Se 
quello Sillema, al lor credere , non può aver la 
verità conveniente all’Epopea , come 1’ avrà fulla 
Scena? La maggior parte de’Critici Francefi ab¬ 
bonda di grazia e di brio quanto manca di foli- 
dezza ‘ efli dovrebbero effere ragionatori più 
confeguenti , o più ingenui . Il folo M. Di’ 

derot ha conofciuto in Francia 1’ alfurdità del 
Teatro Lirico, e ha deplorato il grand’ ingegno 
di Quinault impiegato in un genere cattivo ( i ). 
S’egli farà afcoltato, un giorno i Francefi ravve- 
duti imiteranno 1 Opera Italiana , o non avranno 
più Teatro Lirico . 

Traile Arti Sceniche migliorate in Francia 
in quello periodo, conviene regillrar la Danza . 
ìf Balletti vi fi trovano trafportati pur dall’ Italia 
fin dal Secolo paffato. BaltalTarino, colà chiama¬ 
to Beaujoyeuxy uno de’migliori Violini Italiani , 
mandato dal Marefcial di Brifac alla Regina Ca¬ 
ler jna de’Medicijla quale lo fece fuo Valletto di 

Ca¬ 
ci) Vegganfi i di lui due Difcorfi full’x\rte Drammati¬ 

ca: A qmì bon (dice fpecialmente nell’ultimo) met- 
tre en Po'èfie ce qui ne valoit pas la peine d' ètte con- 
fu ? en chant ce qui ne valoit pas la peine d' ètte re¬ 
citi? , . . i\7’ efl ce pas proflituer la Philofophie , la 
Po'èfie^ la Mujìque, la Pcinture ^ & la Danfe que de 
les occuper d' une abfutdhé ? 
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Camera , vi avea introdotti i Balletti Comici. 
Uno ne fece nelle Nozze del Duca di Jqyeufe e 
di Madamigella di Vaudemont, ajutato nella Mu- 
fìca da Beaulku e da Salmon , e ne’ Verfi da 
Chefnaj/e^ il quale fi ballò nel 1582.. (i). Que¬ 
lli Balletti furono migliorati nel principio del Se¬ 
colo , di cui ftiamo parlando , dal Rinuccini che 
feguì Maria de’ Medici . Non erano di gufto 
molto dilicato quelli che diede poi il Cardinal 
de Rìchelieu . Luigi XIII. danzò una volta nel 
1^25. in un Balletto , che non prometteva la 
delicatezza che di poi acquiftò in Francia la 
Danza . Nell’ adolefcenza di Luigi XIV. era¬ 
no di moda Sarabande , Correnti , Pavane , 
Follie, e altre Danze Spagriuole . Quello Monar¬ 
ca ballò in pubblico nell’ Opera ; Italiana dell’ Er- 
cole tornante infieme colla Regina e di poi in 
varie Commedie-Balletti di Motiere co i princi¬ 
pali Perfonaggi della fua Corte e cogli Attori c 
Ballerini fino al 1Ò70. trentefimo fecondo dell’età 
fua , quando fcoffo da alcuni \'erfi del Britan¬ 

nico di Racìne * , fi attenne di ballar pili in 
Teatro . Il genio del Monarca e . la cpltura del 
Secolo incamminarono il Ballo verfo la perfezio¬ 
ne , in cui oggigiorno è pervenuto . Sotto di lui 
erano ftimati per Ballerini eccellenti CòicanneaUf 

Noblet, Saint-%André, Magnus Ù'c. 

ca¬ 
ci) Menettrier Traité des Ballets -anciens & mg- 

demes, 
* Ecco i verfi : 

Pour mèrite premier, pcur verta finguUete, 
Il excelle à trainer un char dans la corriere, 
A difputer des prix ìndignes de fes mains^ 
A fe donner lui-méme en fpeBacle aux Remami, 
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C A P O IV. 

Teatro Italiano nel Secolo XVIll. 

QUe’ pochi Eruditi che con fommo cordoglio 
e indignazione verfo I9 fine del paffato Se¬ 
colo vedevano la depravazione dell’Eloquen¬ 

za poetica e oratoria nel feno della Madre del¬ 
le Arti, ebbero finalmente la buona ventura di 
far tanti Profeliti e Allievi del vero gufto , che 
nel 16^0. poterono inftituire in Roma un’Accade¬ 
mia fotte il femplice nome d’ %Arcadia , e femi- 
narne di mano in mano per l’altre Città d’Italia 
varie Colonie . Rinacque allora la venerazione 
per Dante e Petrarca , fi efigliò da tutte le A- 
dunanze Letterarie la ftravaganza e’I mal gufto, 
fi rife de’ Secentifti e di chi avea tenuti in pre¬ 
gio e pagati sì cari i verfi de’ Marini e degli 
A chiliini,; c la Poefia de’Greci e de’ Latini fu 
ricondotta trionfante dentro il recinto delle Alpi- 

Ogni genere poetico nel principio di quefto 
Secolo prefe un migliore afpetto, e la Dramma¬ 
tica riforfe anch’ effa. Que’ medefimi valent’ uo¬ 
mini che avevano principalmente contribuito a 
rimetter in trono la vera Poefia , applaudirono 
alle fpiritofe e fenfate produzioni fceniche de* 
Francefi , e (limolati dal bell’ efempio , ambiro¬ 
no di farle rifiorire ancor fra noi. 

Il primo moderno riftaurator del Teatro I- 
taliano è ftato fenza dubbio il famofo Pier Ja¬ 
copo Martelli Bolognefe, nato nel 166'S e mor¬ 

to 
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to nel 1727.,per quel che apparifce dall’Epitafio 
fattogli dal celebre Mattematico e Poeta Euftachio 
Manfredi. Martelli, chiaro in Arcadia col nome di 
Mirtillo , cominciò a far qualche Dramma rauficale, 
e fi rivolfe poi di propofito alle Tragedie , e n* 
empì piò volumi. Le fue Favole fono ingegno- 
fe e regolate* le paffioni trattate con tutta veri¬ 
tà , e vivacità * i caratteri varj e ben coloriti ; 
lo ftile ricco^ fublime, ed elegante ; e la verfifi- 
cazione armoniofa quanto comporta il metro nuo¬ 
vo in Teatro , dal fuo nome chiamato Martellia- 

no . Vedàfi la di lui maniera di maneggiar le 
paffioni y lo fiile , e la verfifìcazione in quello 
fquarcio della Perfelide .' 

„ Eccomi Donna e fola fra barbari crudeli. 
,, Siete voi, care mure , dove fui prigio- 

„ niera 
„ Senza bramar fra’ lacci la libertà primiera? 
„ Quanto or mi rivedete , quanto da me 

„ diverfa 
„ Non di lagrime liete, ma di funefle a- 

„ fperfa! 
„ A me qui non le terge chi me le terfe 

„ allora : 
Qui non vedo, e piii forfè non vedrò chi 
„ m’adora. 

„ Quella è la porta ov’ egli primiero entrar; 
,, fi vide, 

„ Quella, ond’io da quell’ ora pili non fon 
„ Perfelide. 

,, Alto della vittoria entrò &c. 

Soa notabili neir iflefla Tragedia l’efitazioni del 
feroce 
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feroce Solimano e 1’ efpreffionl del nobile Mulla* 
fo che prende congedo da Perfelide, e va a mo¬ 
rire fenza manifeftarglielo. L’altre fue Tragedie 
pih celebrate fono Ifigenia in Tauri , e xAlcefle . 
Rachele , è verfeggiata con eleganza , ma è un 
Dramma Paftorale . Furono tutte rapprefentate 
con grande applaufo molte volte in Verona, Vi¬ 
cenza, Venezia , e Bologna dalla Compagnia del 
celebre Commediante Luigi Riccoboni. Martel¬ 
li meritò gli elogj de’Giornali Ili Olandefi , e di 
quelli di Trèvoux , i quali- afferirono che pochi 
Tragici Francefi lo pareggiano ; e farà fempre 
ammirato da quanti comprendono le vere bellez¬ 
ze tragiche. 

Nel medefimo tempo che Martelli, emulan¬ 
do i Francefi , riufciva piìi fecondo il gufto mo¬ 
derno , e arricchiva le noftre Scene , il dotto 
GianVincenzo Gravina Calabrefe , uno de’ gran 
promotori del buon gufto e dell’ erudizione , pofe 
tutto il fuo ftudio a contraffare i Greci e fcriffe 
in tre mefi cinque Tragedie, il Palamede 
elromeda , il Servio Tullio ^ V t^ppio Claudio , e’I 
Papiniano. Egli piacque a’fuoi giorni ad alquan¬ 
ti Letterati , ma fenza vantaggio del pubblico 
Teatro. Rifufcitò V Eumenidi di Efchilo, richia¬ 
mate già pur dal Giraldi nell’ Orbecche ,* ma che 
interefle poflbno prendervi pih i Moderni ? Pie¬ 
no coni’ era della Greca Erudizione , non trovò dif¬ 
ficile di far retrocedere i Leggitori più dozzine 
di Secoli j ma qual prò ? S’ induftriò di- adopera¬ 
re, fecondo la Greca maniera, la varietà de’me¬ 
tri , ed elevare al pollibile lo Sdrucciolo , pre¬ 
tendendo farlo paffare per Giambo Tragico ; ma 

•quefto sforzò inutile non fu tollerato dalle qrec- 
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chic Italiane. De’ Greci fi vuole imitar Io fpiri- 
to, e non il portamento e le fpoglie efteriori. 
Contuttociò gli fu fatta da molti contemporanei 
foverchia ingiuftizia. Le di lui Tragedie fempli. 
ci, regolari, e giudiziofe dipingono con maeftria 
i coftumi , fatireggiandoli alla maniera" di Euri¬ 
pide, e dimoftrano il Filofofo e l’Erudito. La 
più degna d’attenzione è il Servio Tullio, il cui 
carattere eccita compalfione e terrore. 

Antonio Conti , Nobile Veneto , altro Fi¬ 
lofofo e Letterato grande , ha coltivato ancora 
con felicità la Poelìa Tragica . Meritano ben di 
leggerfi le quattro fue Tragedie, Giunto Bruto ^ 
Marco Bruto ^ Cefare y e Drufo. La.condotta del¬ 
le favole n’è fommamente giudiziofa / lo ftile 
grande e fublime , e i verfi liberi da lui ufati 
con deftrezza rendono le lue Tragedie fuperiori 
a quelle del Martelli e del Gravina,. Soprattut¬ 
to il decoro de’ coftumi e la verità de’ caratteri 
V è guardata efattamentc , e , quello che fi defidera 
per lo più ne’Tragici Francefi , i Romani vi 
comparilcono veri Romani, e vi fi riconofce Caf- 
fio. Bruto, Cefare, i Tarquinj a i loro partico¬ 
lari lineamenti, all’indole,a i fiftemi da efli fe- 
guitati, tramandatici dagli Scrittori antichi . L’ 
Autore volle ricondurre nelle Tragedie i Cori 
nella fine degli Atti per riunire alla rapprefenta- 
zione tragica quella forte di Mufica che le con¬ 
viene ; ma i Commedianti Ichivano le fpefe , e 
non le rapprefentano . La più felice fembrami 
Giunio Bruto , la cui arringa è un miracolo 
d eloquenza animata da tutta la bellezza poetica con¬ 
veniente alla Scena . Tutta volta bifogna confèffare 
che Icloquenza , e l’erudizione profonda, e la rego¬ 

la- 
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larità , c lo ftìlc di quelle Tragedie, non badano per 
farle proporre alla Gioventìi per efemplari. Vi man- 
«a un calore nelle paflìoni , un’ attività progref- 
liva nella favola , un’ interefle in tutto, onde fi 
mantenga fvegliato il Leggitore o 1’ Uditorio . 
,, E chi ( dice ottimamente il Signor Bicchierai 
Autore di due Tragedie la Virginia e la Cleone 
fiampate in Firenze nel Ij6j. con alcune confi- 
derazioni fopra il Teatro) „ non infrangerebbe 
,, piuttofto tutte le leggi del Teatro che riufcire 
„ un’ Autore fenza invenzione e fenza interefle ? 
,, £ chi non preferirebbe la forte delle Tragedie 
,, di Shakefpear a quelle del Gravina e deirAbatc 
„ Conti ? Il violare una legge vorrà fignificare 
,, al più rendere un Dramma in qualche parte 
4, inverifimile, atroce, flraordinario, difetti trop- 
„ po minori dell’ efler freddo e nojofo “. 

Il Marchefe Scipione Maffei Veronefe, chia¬ 
re per gran dottrina ed erudizione, più felice'de¬ 
gli anzilodati compofc la Merope rapprefentata Tem¬ 
pre con ammirazione e applaufo, e tradotta in tante 
Lingue. In una Orazione Latina del F.La-Santé im- 
prefla in Parigi nel 1728., nella quale fi pretende di- 
moftrare che la Letteratura Francefe è fuperiore a 
quella di tutta l’Europa , fi encomia fommaraente la 
Merope delMaflei (i). M. de Voltatre latradufle e 
X’imitò ,* ma per tirar poi a fe tutti gli elogi 

dati 

(i) Dent ItaìiiàÀtQ\\V.La~Santf)iìent/apeTragadtaSf 
^ualis illa ejl Merope^ cujus Pater ejì MaffejuSy Mi¬ 
nerva Mater , Nutrix Melpomene ; fama plaufui ad- 
fungemus plaufum , eximiamque prolem vel cupiemus 
natam in G alita y vel qua fi nojiram lìbenter cooptabimut. 
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dati all’Originale , ancorché in apparenza fi di- 
mofiralTe amico del MafFei , mafcherato fotte il 
nome di un ideale M. de la Lìndelle, fi fctitenò 
contra la noftra Merope , trattandola come pro¬ 
duzione fanctullefca e collegiale j e chiamando 1’ 
Autore Poeta da Fiera ferina ingegno y fem( arte ^ e 
fen^a fàntajja * . Ma qual effer debbe l’eccellenza 
della Tragedia Italiana , fe tutto un Foltaire, ptt 
contrabbilanciar la voce univerfalé e Ereditarla, 
ha dovuto ricorrere a un* aftuzia sì vergògnofa 
degna degli antichi Davi, la quale feopre in lui 
il Letterato invidiofo , e ne fa fvanir 1’ Uomo 
onefto (i) ? Non è già , eh’ elfa vada efente da 

ogni 
* Les jugemerts diSlls par la jaloujìe otf par /’ igno- 

rance ( dice faviamente M. Rasine il giovane ) , «e 
font aucun tort aux bons Ouvrages , Ò* ces Ouvrages 
re^oìvent un nouveau luflre des crìtiques les plus fèvi~ 
res , quand elles font eclaìrées . La Critica , qualor 
avfà per fuo principal fine 1’ avanzamento delle Let¬ 
tere , e il far argine al cattivo gullo e al torrente 
de’ pregiudizi, farà Tempre laudevole, anzi necelTarif- 
fima . Dee però effer trattata da dotti , giudiziofi e 
difereti Uomini, affinchè ferva ad aguzzare e affinar 
l’ingegno, a porre nel fuo maggior luftro la verità , 
e a perfezionare le belle Arti . Se all* incontro verrà 
adoperata da fpiriti ottenebrati, invidiofi , maligni , 
inquieti, cavillqfi , villani e fuperbi , farà Tempre 1’ 
obbrobrio e’I flagello delle Lettere , e lo feoraggia- 
mento e 1’ avverfione degli animi fludiofi e gentili . 

(i) La rouille de P envte ( fcrive il medefimo. Si¬ 
gnor di Voltaire ) , /’ arti fise des intrìgues, le potfon de 
la calemnie y P affajfinat de la Satyre {fi f afe m ex- 
primer ainfi ) deshonorent parmi les hommes une pré- 
fejfion , qui par elle mème a quelque chofe de divin . 
>„ E chi crederebbe mai ( foggiugne a quelle parole 
), in una fua Operetta inedita ì’ erudito Signor D. 

X Car- 
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ogni neo; ma dov’ è la produzione teatrale mo¬ 
derna fenza verun difetto? E’ forfè la Merope 

Voltaire ? Ma fi fa che i medcfimi Francefi ne 
fecero una fanguinofa Critica . Un’ Anonimo ar¬ 
riva fino a rimproverare al Voltaire qualche errore 
di lingua e di rima ; lo chiama copiatore e tradut- 
tor della Merope del Maffei / e afferifee che ne peg¬ 
giora la maggior parte , e fe ne allontana con ifvan- 
taggio, come fece nell’ Atto V. che non piacque 

Francefi. Quell’Anonimo però volle poi met- 
terfi a Letterato ed entrare in una provincia a 

.lui poco nota , e difie , che 1’ Autore Italiano 
0vea faccheggiatosfigurato pKAmaft di M. de la 

Grange, e che il Voltaire rivendicando il furto, avea 

rr- 
„ CarloVefpafiano ) che quello Eratollene della Fran- 
,, eia,il quale itivarj luoghi delle lue Opere predica 
„ così bene contro l’invidia ,la malignità,la calunnia , e 
„ l’iniqua fatira,il cui trono egli dice efTere in Parigi^ 
„ fia poi egli ftelfo tante volte caduto in quelli infami 
„ vii) ? Una evidentiffima ripruova fralle altre ei ne 
„ diede nella fua Lettera fcrìtta fotto il nome apo- 
,, crifo di M, de la Lindelle centra il famofo Àu- 
,, tore della Merope^ il Signor Marchefe Maffei,col 
„ quale amichevolmente carteggiava , e che per ogni 
„ titolo meritava da lui ogni riguardo, non folo co- 
,, me compitiffimo e virtuofiffimo Cavaliere , ma ben 
„ anche come infigne Letterato , e di tanta eftima- 
„ zione , che la Città di Verona , Tua Patria , ono- 
„ rollo vivente di una Statua , monumento perenne 
„ delle di lui rare virth. 

O voHS^ Franfaìs , «A tour pour fa cenfurty 
Doux Ó" polis, mais malins & jaloux, 
Peuple indiferet, faut-il donc voir chez, votts 
Tartt d'agrèmens y & fi peu d'iadulgence? 

M. de Voltaire nell’ Epillola fulla calunnia. 
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reflitmto alla Nazione Fraucefe quello eh' era fito . 
Ma prefo appreflb da un capogido , afFermò che 
Merope era un argomento dì tutti i paejt trattato 
già da Euripide. Un cumulo di contra^izioni c 
di parole inconféguenti. Se Euripide precedette a 
tutti in trattarlo , perchè non fi ha da dire che 
appartiene alla Grecia? S’è di tutti i Paefi, per, 
chè ne attribuifee la proprietà alla Francia , c 
taccia di furto tutti i Paefi che voleflero farne 
ufo ? Egli nè anche moftrò di fapere , che dei 

• Cresfonte di Euripide non è a noi rimafio altro 
che il nome, e qualche frammento , e un’argo.» 
mento fecco nelle Favole d’Igino . Ignorò pari* 
i^nte r Anonimo, che baftarono quelle fole no* 
tizie agl Italiani del cinquecento per ideare, pri* 
ma che altri potefle effere in iftato di faperle 
leggere negli Antichi , varie Tragedie fopra tale 
argomento , come il Telefonte del Cavalerino ^ 
pubblicato nel 1582.'', il Cresfonte del Liviera , 
ufcitp alla luce della ftampa nel 1588., e la Me¬ 
rope del Conte Torelli,, imprelTa nel I$p8. Nè 
pur Teppe l’Anonimo, o finfe di ;ion fapere, ciò 
che aveva oflervato l’iftellb Voltaire, cioè che la 
Gratige tà altri Francefi e Inglefi di molto pofte* 
riori a i nominati Italiani trattarono l’ifteflb ar- 
goniento con si poca felicità , che le loro Tra¬ 
gedie reftarono fepolte appena nate . E fe egli 
confefia che il Pubblico ha ricevuta con applau* 
fo, e fi legge con piacere , quella di Voltaire., 
dovei avvederfi, che fenza la Merope del Maffei, 

Tenza quella povertà Italiana copiata da Voltaire , 
i Francefi fra tante di loro buone Tragedie non 
conterebbero ancora una Merope degna di nomi- 
naffi. Ma coteft’Anonimo che ignorò quelle co- 

X 2 fe 
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fe e tante altre , volle criticare c 1* Originale e 
la Copia , produzioni di due Ingegni grandi , i 
quali dovea egli folo ammirare. 

L’ Abate Domenico Lazzarini di Macella 
illuftre Poeta ha pure compofta una giudiziofa 
Tragedia, intitolata Utijfe il giov'ane ^ nella qua* 
le fi richiama fulla Scena tutto il terrore e la 
forza tragica del Teatro Ateniefe. 

Il Signor D. Alfonfo Varano di Camerino 
è uno de’Tragici, di cui l’Italia fi può gloriare 
a ragione . Il fuo Giévanni di Gifcala è pieno di* 
bellezze. Ma il Demetrio è veramente una Tra* 
gedia che non dovrebbe porfi molto al di fiotto 
della Merope Maffejana. Il P. Granelli è notilfi- 
mo Autore di Tragedie. Apparifce il di lui ftu* 
dio fu i Greci : ha egli parecchie Scene eccellen* 
ti; e buono n’è ordinariamente lo ftile. Tutta¬ 
via le Tragedie del P. Granelli hanno avuto una 
gloria efimera , mal grado di tutti gli encomj , 
de’quali le ha caricate il Signor Abate Bettinel* 
li. Il P. Giuftiniani Genovefe , Monaco Olive- 
tano, ha fcritta una fola Tragedia, intitolata il 
Nurnime, in cui , toltane alquanta trafcuraggine 
di ftile ne’due ultimi Atti , trovafi un numwo 
di rari ptcgi, che 1’ hanno fatta ricfcire con in¬ 
finito fucceffo filile Scene, e che la rendono an¬ 
che pregevole a i Lettori piti leveri . Il Signor 
Flaminio Scarfelli Bolognefe fi è voluto altresì 
diftinguere fra i Tragici Italiani; ma che che ne 
dicano alcuni de’fuoi Amici e compatrioti , ei 
fi è rimafto di lunga mano in dietro a i tre prc* 
lodati valentuomini . Frequenti rapprefentazioni 
fi fon fatte , e fi fanno tuttavia in Italia delle 
Tragedie del P. Ringhieri . Molte ne ha egli 

fcrit- 
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fcritte, e la pii» parte nello ftile drammatico Me- 
taftafìano . Il Tuo dialogo degenera fovente in di- 
fpute lottili e mezzo fcolaftiche. I fuoì caratteri 
flon fono ordinariamente che Protei. L’ armonia 
poetica non regna ne’ Tuoi verfì che a falti , per 
cosi dire , e fpeflb inopportunamente j ma l’azio¬ 
ne viva e lo ipettacolo di alcuni colpi forfè an¬ 
che troppo teatrali hanno foftenute le Tragedie 
del P. Ringhieri, le quali hanno fatta la fortu¬ 
na di parecchie Compagnie d’Iftrioni. 

Hanno pur coltivata la Poefia Tragica con 
qualche felicità Giambatilla Recanati, il Marchcfc 
Giufeppe Gorini Corio, il ConfiglierSaverio Panfu- 
ti, Antonio Caraccio, il Duca Annibaie Marchefc, 
Giulio Cefare Beccelli,il Conte Savioli,Filippo 
Trenta , c qualche altro . Oltracciò molti buoni 
Letterati hanno trafportatc con maeftria nella no- 
ftra Lingua le migliori Tragedie Francefi, e tra 
efiì fi fono contraddifiinti 1’ Abate Frugoni , il 
Cavalier Richeri , il Nobile Agoftino Paradi- 
lì , r Abate Domenico Fabbri, il Marchefe Al¬ 
bergati , il Conte Gozzi , il Cavalier Guazze- 
fi , il Cefarotti e ’l feruti * , Quell’ ultimo ha 

• X 3 for* 

• If'Signpr Romano Garzoni Lucchefe ha tradotta 
d[egan,temente io verfì la Berenice di Bacine. Sareb¬ 
be a defiderarfi che qualche dotto e giudtziofo Lette¬ 
rato facelTe una fcelta delle migliori traduzioni Ita¬ 
liane de i piò pregiati Drammi antichi e moderni 
e. la defle alle llampe in un corpo con Note, Ofler- 
vazioni critiche &c. Il Signor Ottavio Diodati, Pa-, 
trizio Lucchefe > pubblicò in Lucca nel 1762- una 
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Ibrhiata ancOTa dalle Troadi e daìV Beuta di Eu* 
ripide una Tragedia intitolata le Dijgrazje di 

'Beuta ^ la cui fola lettura fa fremer di compaf- 
fiònc e térrorè , con tanta energia vi fi maneg¬ 
giano gli affetti. Il piano è femplice , e T ccof 

nomia delia Favola è fui gufto de’Greci ; ma è 
feritta in ptofa,giufta il progetto anni fono pro- 
pofto dà M. Diderot e da non feguitarfi punto 
nella Tragedia *. A qualche rigido Oltramonta¬ 
no potrà parere che ’l titolo fteffo manifefti non 
«iler una l’azione ; che gli eventi fi annunziano 
eon una uniformità che può rifiuccare* che nella 
morte d’Aftianatte il dolor di Andromaca fa per¬ 
der di villa quello di Ecuba perfonaggio princi¬ 
pale . Ma le offtrvazioni d^lla fredda Critica non 
fogliono afcoltarfi da’lettori fenfibili,i quali com- 
mofli ) perturbati da tante fituazioni dolorofe , da 
tanti quadri cont^affionevoli coloriti maeftrevol-. 
menlc alla Greca, molli di lagrime accompagne. 
ranno la defolata Madre di Ettore e Poliffena. 

Con. 

Biblioteca Teattale Italiana , in cui ha infierite pro¬ 
duzioni originali , traduzioni , e molte cofe proprie 
di poco merito . 

* M. de la Mot he ( dice V Abate Arnaud nella 
Gazzetta letteraria dell’ Europa tom. L pag. 237^ ) 
en voulant tntroduìte lesTragedìeS en ptofe\ó(oit le me^ 
vite en àtant la diffìculté.ÌAoìlo Tnigliore è la ragione 
che contro il fentimento di M. de la Mothe oppofe 
il Signor di Voltaire con quella breve e ingegnofa 
comparazione del celebre Montagne, y Comme la voix 
contrainte dans /’ ttroit canal et une trompette fon plus 
aìgu'è & plus forte 3^ aìnf la fentence prefsèe aux piés 
nombreux^ de la poèfte s Plance plus .btuf^uement , • & 
frappe^' Une plus vive fécouffe « 
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Con una traduzione di Roma [alvata di Voi» 

taire fatta da Saverio Bettinelli'fi fono pubblica» 
te in Baflano nel 1771. le tre Tragedie di que. 
fio Letterato , Cimata , Ptmetrio Poliorcete, e Serfe^ 

nelle quali prefe a imitar le tre Stelle della Poe. 
fia Tragica Francefe , Ràcine , CorneiHé , e Voi» 

taire nell'Ifigenia y nel Cimtayt nella Semiramide, 

Ma debbefi al generofo invito del Sovrano 
di Parma il novello ardore degl’ Italiani per la 
Tragedia, che ha in quelli ultimi anni aumenta, 
to il numero delle noftre buone produzioni . Si 
fa leggere con piacere la tenera elegante Zellriday 

Tragedia del Conte Calini da Brefcia, benché imi¬ 
tata da Bianche tCuifcard ( e quando mai una fe¬ 
lice e fpiritofa imitazione fu riprcnfibilc nelle 
Lettere? è forfè grandiffimó il numero de’Poemi 
immortali fenza verun modello?). Effa fu coro- 
nata in Parma nèl 1772/infieme cól nobil Cor» 

rado del Conte Magnocavailo di Cafal-Monférra^ 
to . Hanno in feguito trionfato tra le premiate 
negli anni fuffeguenti il ben degno Valjei o fia 
V JEree Sco^ge/e di Antonio Perabò Milanefe , 9 
la Roffana dell’anziuòmato Magnocavailo. 

Dallo Scrittore de* primi anni delle Romane 
Efemeridi, e dalla Gazzetta Univerfale Fiorenti¬ 
na rifeuote molti elogj l’appaflSonata Bihli, Tra.» 

gedìa del Conte Paolo Emilio Campi da Mode¬ 
na , formata full’ eccellente efemplare della Fedra 

di Racine’^ ma qui in Madrid non è ancor giun¬ 
ta . D^ne di mentovarli fono ancora la Morte d* 

t/^leffandro e^>:€rfinoe del Sig. D.IgnazioGajone, il 
quale ha moftrato con quelle e con altre produ^ 
zioni teatrali ufeite della velocilfima fua péhna' 
in poco tci^po, quanto varrebbe in quello gene- 

X 4 re 
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re , fe il fuo ingegno vivace , e 1’ applicazione 
agli ftudj piìi Teveri, gli lafciaflero maggior agio. 

Due illuftri Donne meritano ancora di effere 
ricordate ne i recenti Falli del Teatro Italiano . 
La prima è la Signora Elifabetta Caminer Tur- 
ra Veneziana, Ja quale accoppia il gufto più fqui- 
fito alle più belle e rare cognizioni . Efla intra- 
prefe anni fono, e continuò felicemente un pre- 
giabiliflimo lavoro col titolo di Raccolta di Com- 

pojìtì^ioni Teatrali moderne . Quella Raccolta com¬ 
prende Tragedie e Commedie Francefi, Inglefi , 
Tedefche c Spagnuole dalla Signora Caminer tra¬ 
dotte . Forfè le verfioni potrebbono effer più efat- 
te e più eleganti. Nulladimeno però l’opera re¬ 
ca vantaggio al Teatro Italiano e onore all’Au¬ 
trice. Molti volumi fono ufeiti di quell’ opera * 
e più edizioni fe ne veggono . L’ altra Donna 
che vogliamo accennare, è la Signora Maria For¬ 
tuna che ha già fatto llampare la Zaffira e la 
Saffo f due Tragedie in verfi fciolti , nelle quali 
yi è il pregio di uno ftile fluido e purgato. Nel 
rello quelle Tragedie fono (ufficienti a formare 
un merito poetico, non ordinario ad una fanciul¬ 
la , e nulla più. Francefea Manzoni, Donna af¬ 
fai valorofa di Milano, e di cui abbiamo molte 
buone poefle , è ancor Autrice di una Tragedia 
paflfabile. 

Non fon del guflo di quello Secolo le Fa- 

volo Paftorali. Polliamo ravvifarne una fpezie nell’ 
Ettdlmione di Aleffandro Guidi , il cui jpiano ap¬ 
partiene alla Regina Criilina di Svezia , e nella 
Sulamitide di Monfignor Ercolani, eh’ è una Pa¬ 
rafrali della Cantica di Salomone. 

Non fi è però trafe urato di coltivar ìjà buo- 
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na Commedia . Nel Teatro Italiano di Parigi 
Rìccoboni nè ha prodotta qualcheduna ben rice¬ 

vati . U lodato MafFei ha ritratti felicemente Jl 
bilingui ridicoli nel Raguet^ e gli ftucchevoli 
rimoniofì nelle Cerimonie Commedie ftritte con 
giudizio, fpirito, ed eleganza . Il celebre Gero* 
nimo Gigli ha confacrato qualche ozio alla Poe* 
Ila Comica in Siena , ed oltre al Von Pilone ^ 

elegante* imitazione àeì Tartufo y e alla D/VjW/jm, 
Intermezzo piacevole e bene fcritto , ha compo* 
ile varie Ic^iadre Commedie di caratteri bene 
efpreffi, e piene di fali e lepidezze. In Firenze 
il graziofo'Giambatifta Fagiuoli ha compolle c 
rapprefentate fu’ Teatri Accademici molte Com¬ 
medie ingegnofe c piacevoli . Meritano pur di 
conofeerfi le traduzioni di tre Commedie di Plau¬ 
to fatte da Rinaldo Angelieri Alticozzi in veri? 
fciolti, e intitolate il Tejìone ». i Duje Schiaviy e 
i Gemelli. In Napoli 1’ erudito Niccolò Amenta 
ha prodotte fette Commedie bene avviluppate 
fenza multiplicità di accidenti, regolari, piacevo¬ 
li , e morate j Gennar*Antonio Federico vi ha 
pubblicate altre due graziofe Commedie d’intrec¬ 
cio e di carattere, i Birbi, e ’i Curatore • Nic¬ 
colò Salerno de’ Baroni di Lucignano » uno de* 
più fecondi e piacevoli ingegni Napoletani , fè 
Rampare in Genova nel 1717. il Gianne Barat¬ 

tiere , Commedia pregiata , e fcritta in buona pro¬ 
fa ; e Domenico Barone Marchefe di Liveri 'vi 
ha dipinte con grazia le maniere della Nobiltà 
in varie Commedie, colle quali avea la forte di 
divertire il Gran Carlo IH. , oggi il Tito delle 

Spagne. Quello Scrittore rapprefentava con mol¬ 
ta verità e delicatezza la parte d’ Innamorato ^ 

nia ’ 
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ma iVenturatamentc ha fatti tutti i Difcepoli in 
eftrcmo affettati e nojofi , perchè egli fentiva , 
leggeva,, e copiava la Natura, e i Difcepoli prì- 
•vi d’ogni lettura, c di fenfibilkà, fi (ludiano folo, 
a maniera degli uccelli Indiani , di contraffar la 
cantilena del Maeftro . Napoli fi pregia ancora 
delle produzioni teatrali del dottiffimo Gattcdratico 
è Avvocato D. Giufeppe Cirillo , il quale , oltre a 
varie buone Commedie fcritte a foggétto ben cir- 
coftanziàte per ufo di alctini civili e illuminati 
Attori Accademici Improvvifatori, che ivi fiori¬ 
rono alquanti anni addietro , lafciò ancora ine¬ 
dite due Commedie di ben efprefli caratteri cor¬ 
renti fcritte interamente , il Notajo , o le Sarei- 

i», e la Marchefa Crrftracanì . Q^ueft’ ultima per 
più di venti anni fi è rapprefentata continuamen¬ 
te ne’privati e ne’pubblici Teatri, e circa dieci 
é dodici anni fono, fi pubblicò sfigurata da’trat¬ 
ti groflblani d’una penna dózzinale. Ultimamen¬ 
te vi fi è impreffa e rapprefentata parimente con 
applaufo un’ altra Commedia degna di nominarli 
tra le buone „ per effere ( mi fcrive un Lettera- 
„ to che fa onore all’ Italia ) molto bene fcritta, 
„ ben condotta, e ben condita e cofperfa di fa- 
,, li naturali “. Ella è l’Ippolito del Signor D. 
Carlo Pecchia chiaro nella Patria per talenti , 
per dottrina e buon gufto *. 

Tentò 
* Il Signor D. Carlo Pecchia, Giùreconfulfo Na¬ 

politano , fi è nella Repubblica Letteraria fegnalato {>er varie produzioni poetiche Latine ed Italiane, tra 
e quali occupa il primo luogo un Ditirambo intito¬ 

lato Il Carnovale, eh’ è fiato' riputato il folo da po- 
terfi degnamente collocare quàfi allato a quello del Re¬ 
di i e più ancora per aver dati ultimameate alla luce i 
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Tentò nobilmente in Venezia la rilbrma 

del Teatro Iftrionico , e quali ne venne a ca¬ 
po , il non poche volte buon dipintor della 
natura Carlo Goldoni . Ma gli fi attraversò 
un’ altro ingegno , il noto Signcw Abate Chia¬ 
ri , il quale , non volendo fecondare il fifte- 
ma dei Goldoni riguardo allo fmafcherare i Com¬ 
medianti y impedì forfè la cura Radicale degli abu¬ 
fi. Goldoni annojato ceffe al tèmpo , e cangiò 
Cielo , e in Parigi ha compofta una Commedia 
Francefe intitolata le Bourm Bienfaifant qua¬ 
le gli ha prodotto oro ed onore. L’Abate Chia¬ 
ri è andato componendo varj vedami di Comme- 

diè, - 
due primi tomi d’una Storia politica e civile del Re¬ 
gno di Napoli lotto il titolo fempliciffimo di S>tcrta^ 
detr Origine e dello finto antico e leodemo della Gran 
Corte ^lla Vifaria , nell’ un de’ quali tomi in due 
DilTertazioni ha fviluppata l’origine del Governo Feu¬ 
dale , e la diver|it^ de’Feudi del Regno da quelli in¬ 
trodotti in Lombardia, in Francia , in Germania ed 
in Inghilterra ; e con ciò ha efaminato piò prectfa- 
meute il fifiema del Governo ftabilito dal Re Rug¬ 
gieri , primo fondatore della Monarchia Siciliana , e 
perfezionato dall’ Imperador Federigo II,., e nell’ al¬ 
tro tomo ha dato un funto delle Leggi Longobarde,' 
efaminandone le maniere, t cofiumi, la Magiìlra^- 
ra, e la forma del giudicare;donde poi è paìfato al¬ 
le Leggi Normanne e Sveve contenute nel volume 
delle Conhituzioni dei Regno, efaminandole noh già 
ifolate , ma come componenti un fol. Corpo di Le-^ 
gislazione . Con che è venuto ad illuilrare le Leggi- 
colla, Storiale laStoria colle Leggi. A ragione adun-^ 
que un’Opera di tal natura è fiata ricévuta con ap-’ 
plaufo univerfale , afpettandofene con anfia il profé- 
gnimento , perchè ferva di fupplimento alla Storia 
civile del Regno di Napoli del oofiro Gi^nuon^ , 
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die , finché è comparfo lin nuovo Scrittor Tea¬ 
trale , il Conte Carlo Gozzi . Quefto Letterato 
avrebbe potuto far gran progrcfll nella Dramma¬ 
tica * ma fi è contentato di provar col fatto a’ 
fuoi Competitori, che ’l concorfo del Popolo non 
è argomento della bontà de’ Componimenti Sce¬ 
nici, e per confeguirlo è ricorfo Icaltramente al 
folito rifugio del maravigliofo delle macchine-, 
trasformazioni, e incantefimi, o ha compofic nuo¬ 
vi moftri teatrali , il Corvo, il Re cervo, l’Ofelin 

bel verde, ne’ quali le perturbazioni tragiche , le 
piacevolezze comiche, le favole anili , le meta- 
morfofi, un ricco fondo d’ eloquenza poetica c di 
rifieflioni filofofiche, concorrono tutte ad un tem¬ 
po a incantare e forprendere gli Spettatori Vene¬ 
ziani . 

Spunta di Bologna una nuova luce Comi¬ 
ca che annunzia nel Marchefe Onofrio‘Albergati 
un Moliere Italiano . Egli fi è fatto ammirare 
colle fue Commedie del Saggio ^mìco ^ col Pr/- 
gioniero, coll’ Ofpite Infedele , e con altre produ¬ 
zioni giudiziofe, che vanno pubblicandoli in Ve¬ 
nezia col titolo di Nuovo Teatro Comico . Trag¬ 
gono da effe i Comici Lombardi tanto frutto e 
riputazione , che finalmente faran coftretti dall* 
evidenza a deporre il rimanente de’ pregiudizj mi¬ 
mici de’ loro predeceffori. 

Il Programma di Parma non ha finora data 
la vita a veruna Commedia degna di ricordarfi, 
a riferba del Prigioniero dell’ Albergati, coronato 
nel 1774. Là Marcia f Commedia da noi non vi- 
fta , ha riportata la corona del 1775. per man¬ 
canza di cofa piìi foffribile , per quello che ne 
riferifcono gli Efemeridilli. La Commedia fareb- 
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be mai piìi difficile della Tragedia (i) ? 

Tra tante buone produzioni Drammatiche 
del prefente Secolo , 1’ Opera ha fatto maggior 
romore ne* Paefi Oltramontani . Ne abbiam ve¬ 
duta nel paffato la fanciullezza ; in quello fe ne 
vede r adolefcenza e la virilità . Si offerya la 
prima nell’ Opera di Euftachio Manfredi intitola¬ 
ta Dafni, nell’ ^yface di Antonio Salvi, nel Po» 

Itfemo di Paolo Rolli, e con ifpezìalità nel Tur¬ 

no t/friclno, ne’ Decemviri, nell’ Eraclea , nel "ffito 

Sempronio Gracco, ed altri Drammi di Silvio Stam¬ 
piglia , Poeta Cefareo dell’ Imperador Carlo VI. 
Le Favole dello Stampiglia fono doppie c piene 
d’intrighi amorofi fìmili alla pretta galanteria di 
certe Tragedie Francefi,e lottile abbonda di pen- 
fieri e di efpreffioni liriche. Tutte le Opere che io 
ne ho vedute , fenza eccettuarne 1’ ifteffo Twrw 
»A‘ricino condannato da’ Principi Latini confederati 
con Tarquinio il Superbo , fono di lieto 
Di pih alcuna di effe è anteriore alle Opere di 
Apoftolo Zeno * le altre fono ufcite nell’ ifteffo 
tempo. Dunque a Silvio Stampiglia, e non allo 
Zeno, come afferifce nel Trattato della Mufict 
il Signor Eximeno, fi dee con pili ragione attri¬ 
buire il coftume offervato poi coftantemente nello 
fcioglimento de’ Drammi muficali di far mutare 
di liniftra in profpera la fortuna dell’Eroe . La 
virilità ddV Opera comincia nel Signore Apoftolo 

Ze- 

(i) Orazio diceva nella I. Satira del Libro II.> 

Credìtuff ex medio quia res arcejfit y habere 
Sudorts mintmHm y fed habet Comoedia tanto 
Plus onerìsy quante venia minus» 
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Zeno Veneziano, e fi perfeziona nell’Abate Me- 
taftafio Romano. Il dotto Zeno, Poeta e Iftori- 
co Cefareo, è fiato pili regolare , più naturale , 
più maeftofo dello Stampiglia . Ha maggiore in¬ 
venzione, piu arte di Teatro, più delicatezza nel 
maneggio delle- paffioni, più forza e nobiltà nel- 
le dipinture de* caratteri Eroici . La Linoua è 
pura, lo fiile è ricco , lontano dal lirico pro¬ 
prio del Dramma, ma talvolta manca d’ elegan- 
.*za e di calore . I di lui Drammi e Oratorj Sa¬ 
cri fon comprefi in dieci Tomi in ottavo, ma i 
due ultimi contengono i Componimenti fatti in 
compagnia di Pietro Pariati. 

Il celebre Abate Pietro Trapaflb, detto Me- 
tajlafìo , ancor Poeta della Corte Imperiale di 
Vienna fotte Carlo VI. , Francefco 1. , e Giu- 
Ieppe II., trionfa per l’eleganza, vaghezza , fu- 
tlimità , precifione, chiarezza , e armonia dello 
Itile Gareggia col pennello grandiofo di Cor- 

neille 

Egli è certo ehe niuno de’ nofiri Drammatici, e 
»iuno degli efteri ha giammai polTeduto in così fu- 
premo. grado quel grande ingegno mufico , e quella 
nnirabil precifione, faciltà e limpidezza che ammirali 
in Metaftafio. L’accoppiare quelle due ^irtù, tra fe 
oppofte, brevità e chiarezza, quanto fia difficile nelle 
Compofizioni ( e maffimamente ne’ Drammi muficaU 
che non poffono adottare per loro ufo nel canto fe- 
rio più di fei in fette mila parole radicali tra le qua¬ 
rantaquattro mila noverate da Anton-Maria Salvini 
nella Lingua Italiana ) ce 1’ infegna Orazio allorché 
dice nell’ Arte poeti'ca : 

•.brevis effe iaboro y 
Obfcurus fio , 

II 35 
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netUe, t col delicato di Racine . Nc* fuoi perfo* 
naggi fi ravvifano i grand’ uomini della Storia , 
^nchè migliorati alla maniera di Sofocle • e neU 
le palfioni ch’ei dipinge,ognuno riconofce i mo¬ 
vimenti del proprio cuore . Un teforo di Filofof 
fìa verfano a tempo e fenza taccia di affettazio¬ 
ne Regolo y Tito y Temijlocle, Salta agli occhi de¬ 
gli Eruditi la di lui profonda ecudizione , tanto 
làcra negli Oratorj , quanto Latina e Greca da 
per tutto. Imita gli Antichi, ma con un’artifi¬ 
cio , con un garbo , con una maeftria che par 
nato or ora ciò ch’eflì diflero venti Secoli in dicf 
tro. Son rari affai coloro che fanno dare agli al¬ 
trui penfieri qucH’aria di naturalezza che fi fcor- 
ge in Metafiafio, la quale fa si, che fi accorda¬ 
no con tutto il refio, e non fé ne offende l’ugua- 

glian* 

„ Il CarilTimi, gran Maefiro in contrappunto ( fcri- 
ve il citato Salvini ) quando fi fentiva lodare il 

„ fuo fiile di andante, corrente) maefiofe, nobile , 
,, facile , folea dire: queflo facile y quanto è diffi- 
,, die ! perocché fapeva ben egli per quante difficoltà 
„ palTato egli era , avanti di giugnervi“ . E chi ne¬ 
gherà , che nelle Poefie dì Metafiafio ravvifafi una 
sì grande naturalezza ed agevolezza d’ ingegno e (T 
elocuzione, , 

.......... Mf Jibì quivh 
Speret idem , /udet multumy fru/lraque laBoret ^ 
Aufus idem. ( Horat. de art. poet. ) 

Le cofe belle fono malagev^i tutte , dice un detta¬ 
to Greco: Tlavra t* xttKti, Gl’Iddii vendo¬ 
no a’ mortali col prezzo di fudori immenfi tutte le 
belle e buone colie » diceva Epicarmo » comico Filo- 
fofo. 
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glianz;a dello ftile . Vedali come bene appropria 
a Tito Tanrec parole del Gran Teodofio quando 
quelli abolì una legge antica che dichiarava rei di 
«aorte quelli che profferivano parole ingiuriofé 
contro il Principe (i). 

Publio dice a Tito, 

„ Ma v’ è, Signor, chi lacerare ardifce 
„ Anche il tuo nome. 

e Tito rifpondc, 

E che perciò ? Se *1 mofle 
„ Leggerezza, noi curo; 
,, Se follia, lo compiango; 
„ Se ragion , gli fon grato ; e fe in lui fono 
„ Impeti di malizia , io gli perdono. 

Notifi ancora quanto acconciamente, fi trovino 
àncallrate nello ftile di Metaftafio moltiflime fen- 
tenze di Seneca. Effe vi confervano tutta la fu- 
blimità , e folo vi fi fpogliano dell’ affettazione 
talvolta ragionevolmente imputata alT originale . 
I fuoi perfonaggi non rifpondono, come in Sene¬ 
ca , improvvifamentc con un’ aforifmo . Quel Du- 

b 'tam Jalutem qui dat affliBls, negai , è piìi na¬ 
turale in Fulvia , addotto come una ragione , 

„ Non dir così ; niega agli afilitti aita 
„ Chi dubbiofa la rende. 

Me- 

(0 Oflervifi il Codice Teodofiano Lib, IX., Tif* 
IV., L. Ili, 
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Megara che incomincia a rìfpondere ad Anfitrione 

Quod nhnìs mi feti volùnty ii 
Hoc faeilè credunty 

moftra una certa ruvidezza pedantefca che fpari* 
fce ntlh parole di Metaftafio, 

M fi vuol y preflo fi. erede. 

Dal Petrarca , dallo Zeno y da* FranceH ha Ripu¬ 
to trarre qualche mele j e perchè aftencrfene qua^ 
do ì Moderni dipingono la bella Natura al pari 
degli Antichi ? Ma che mai poteva ricavar da 
CeUerin che fe ne fcoftò tanto » Ipeziàlmente quan* 
do fi gcmfia e penfa di elevarfi al tragico ì Uno 
Spagnuolo pretendeva che ne avefie prefe alcune 
invenzioni ; ma quali ? Molti Critici han¬ 
no aflìerito che la maggior parte delle Favole 
Metafiafiane viene dalle Francefi y perchè non fep- 
pero che la maggior parte delle Francefi fi traf- 
le dalle Italiane < Quefió traffico degli uomini di 
Lettere è antichiffimo ; ma i Criticaftri non di» 
fiinguono il plagio vergognoCp dall*imitazione lo¬ 
devole * Meno fono, em in iihto di comprendere, 

per 
Chi non imita non fari mai, imitato , diceva con 

règione il dotto Ii^lefe AtterMrì . Egli è vero che 
ingegnofi, egregi, e perfetti imitatori debbono foltaiv- 
to chiamarfi coloro che irakando ardilèono di gioflra- 
re y fecondo T efpreffione del Signor Défpréanx , con- 
tra ì loro Originali, e ne agguagliano, o fuperano le 
bellezze ; e quello per l’appunto ha fpelTe volte fatto 
il nollro gran Metallafio qualora gli è convenuto imi¬ 
tare t penfàmenti de’ Poeti Greci, Latìnf^c Italiani, 

Y da’ 
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|Ksr màilcàftea«di prfnt^j e di adtiek I 
gli Alitód incóntra^ écf ventuifa 4 € quandi 
fi fiégaotio a bello fiiidio * ♦ Arctade prcilb i Gie« 

\ ’ . » ci 
da’qttali ^ tòrtié éOft fceftèltà fi pub àffeftiiafé ^ i pi& 
iiuomati ^moii fràhcefi hanno tòlto tìuaùto ywè 
più belìo ne’ lord CìòmpOniniehti * / ai toajours 
avec Longin ( fcrive Giàmbatifta RouffeàU ) qué /* ùh 
dts plus futs chémins pour arriver aU fublìint y étoit 1 
imitàtioti der Ècrìiiains illufifet , qui onf vecu avoHt 
nouSi puìfqu' en éffet fan r^tfl fi proprf i mus Jlevir 
f éme y& à la rdhplir de tétte cbaleur qtti pis^duétUlf 

jffondès (he/eS f que i’ adttùtatìbit doni itous nausftntt/^ 
fyifit à la liuih aes Ouvragts de ets gtands hoMnits, 
¥n alttO giadlzloro Scrittói trànccfe ittèhe Còsi : X 
ìmhation efi neeejfam dans uh tems ^ oà les jfHs /erH- 
élent ipeutsis; mah Toyix originai i ntértft et$ imitami 
•Hé tombtz pa$ daits les exeès de ies_ Cen^Urs ntenfif»- 
iuti ^ ui ereitóidit faire un erirne^ dit Boìleap dans JtH 
dth p'^itiqué ^ 

Jìt péfi/er ti q\Ìm aum a pù, penati comm em 

La Sfiftà dèlie belle idee ih matefit di belle At¬ 
ti effendi niòltb ftiréttà fecondo che c’ itifegna iPlato- 
ae ydi ieg^eti l’ingegho Umano dà in un penfair fintà- 
fiico,t! ftràvagante qiiando vuol di quella ufcir fuòri ; 
è perclài reputali cola lodevole e néteffarià'ìo imitar 
i migliori tratti di qùe’ fagri Ingegni che nelle loro 
Oltere feguitando più dapprelfo la bella Natura * han 
l^pdto eonmnerfì nella sfera del bello* 

• „ Qttafi'mille paflTt (fcrive ilBeccelli) ha offer¬ 
ii Wto il Manuzio » che da Omero préfe Virgilio » 
a féma quelli dell* Egloghe, o Buccolica , de quafi 
Si egli e TeOcrìto ed Igfiodo ha difpogliati. Lereann 
» le varie Lezioni di Marcantonio Mureto , e fi ve*. 
Si dtà di quanti fioK 0 gertime de’ nove Lirici 
Si Orario* fiafi fattO cOrona , comechè poco di eifi cl 
0s redi, pérahè fi poffano puatualmentcfimili ufurp»* 

M tiOi 
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uà )WDtume dc*p«»ncri dl v^rj jicrittori che 

s^ittcotitraititio fenza fegMÌrfi (i). 
li calqr ^ella con un’ altro ha traf-;^ 

portato) anni fono jun Rettorato Italiano ad affer¬ 
mare in Loi^ira che Metadalky ha tolto 4l 
tnoofontt dalla '• Inh dè Cafira dell' tagegnofìffim» 

La^Mothe che fece una ridicoliflima vcrfione dell* 
Iliade di Omero *;,ma V tngegiuftffmo La-Mothe 

ha pofto Ì4, Francefe f argomento della Tragedia 
5pagnuola di J^ermudes^i e*l dillui plagio è ma*^ 
Htfefto, perchè non efce dalla Nazione Pórtoghe- 
fe ) dagli affetti ) e dalla femplicltà della Favola 
Spagnuola. Ma il Damefooate fi fcofla molti£hmo 
dall'Originale ) perchè la favola avviluppata alla 
maniera dell’ Sdipo , i codumi di ‘ijrracia .cltc vì 
fi dipingono,! cólpi di Teatro neceffarj, al gène¬ 
re Drammatica muficale , c tanti nuovi penfa? 
menti ) danno al Componimento di Metafiafio un* 
mia totalmente, originale. 

Y a Dair 

,) «ioni notare** » Gratino compofe fej libri de Me;^ 
nandù furtìs. ) Tei^eMìo fu chiamato dintidiate Mtfj 
nander ; Moliere traffe molti foggetti e penfieti da 
Comici Italiani f Spagnuoli ) come di fopra è dato 
accennato e cosi anche de’ loro predecefiori fecero 
Sofocle, Euripide, Racine, Voltaire fScc. 

(l) V. Eufebio^ Prxparat. Snang. lib. X. cap.^. 
'* Giambatidia parlaado def Ines de Cur. 

firn dèi Signor de la Mothe dice tosi .* Ce qui nemè- 
tke pas d étre Id , ne vani .pas la petne d' étfO *-ùti~ 
quéi & il.ne jfaut pas femettre en fraisypour d^trtfìj 
re un Ouvtage qul‘/e detruit lul-méme . Quefto è fiudizio di 'Un nemico di AT. de la^ Motte : piti fatìp 

«»tamente guello deil Signor Paliffpt : l,aj fasedie 
d Inès de CeJifOf Pifcp d^ule.de poéfie , rnais a uh 
tffet prodigieux au TMdtre^j^ fOTifet'mtÀ^ (g Mothe unf. 
hngue iéUàtité » 
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Dall* *^iùgu Comlque <fi Mon^ufy ( dice 

rifteflb Critico j ha tratta \z Dìdotte. 
bigu non è altro , che un componimento capric- 
ciofo, ufcito nel 1^71., comporto di tre Atti , 
ciafcuno de* quali contiene un’argomento difFeren» 
te maneggiato in diverfo ftile . Ma Scudery e 
Boìfrobert avcano fcrittc in Francia due Tragedie 
fu Didone ; e in Ifpagna molto prima di erti 
Crirtofano Virues avea pubblicata la fua intitolata 
Elija Dido . Egli è però raaniferto a chi fa la 
Storia Letteraria , che di tutte le Tragedie fu 
querta fondatrice di Cartagine le Italiane compo* 
fte da Gìraldi Cintio e da Lodovico Dolce ver» 
fo la metà del Secolo XVI., furono le primoge¬ 
nite , o per meglio dire, le genitrici. E* proba¬ 
bile che queft’ultime fieno ftate virte dall’erudito 
Alunno del dotto Gravina ; ma avrà egli lafcia- 
to di confultar fu Didone la divina Eneide per 
lo nominato .Ambìgn Francefe ? Anche l’x/fttiUo 
Regolo (afferma il medefimo Italiano) ha ricavai- 
to da’ Francefi. Il Teatro Francefe prima diMe- 
tartafio non ha conofeiuto altro Regolo che quel¬ 
lo deU’infipido Pradon , Poeta dozzinale , tanto 
fcreditato nelle Satire di Boìkgtt e nell’Epigram¬ 
ma di Racine. Or iì Regolo di quel Poetaftro Ò un 
Peth-Maitre innamorato che fi fa veder fempre 
colla fua Bella accanto (i) . Pare al nortro Cri¬ 

tico 
(i) Ecco come ne parla un Anonimo (M.Dorat) 

che ha comporto un Regulus fopra l’Opera dìMeta- 
ftafio : tl jt a C oel Regulus di Pradon ) quelque efprit 
dans la conduite ; tnaU (f aìlleurs nul developpement , 
nulle nableffe y nul pathetìque. On nous y peìnt Rtgu- 
tus frot dement amoureux ayant touiouts fa Maìtrejfe d 
fts €ot/s; Regulus amtureuxì 
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tlco che 1* Jtttilìù eroico' c veramente Romano 
^el Poeta Ccfareo poteva ufcir di si molle Pa¬ 
dre ? Finalmente quell’ Italiano ed altri hanno af* 
ferito che dal Cinna formò Metallaiìo la Clemtn» 
ifa 'di Tit9, Confcffiamo ingenuamente che’lCiW 
na merita gli fguardi d* ogni gran Poeta , e che 
la dementa di Tito nulla peraerebbe quando an¬ 
che nefolTc un’imitazione «atta*. Maperindna. 
zione della Gioventbte pw far giudizia al vero^ 
olTerviamo in qual maniera fi fon condotti quelli 
due grand’Ingegni, mangiando in generi diverfi 
due limili congiure e due perdoni tramandati^ 
dalla Storia. Il Cinna è una Tragedia , la quale 
ha per fine di commuovere lo Spettatore: iìfito 
è ìin* Opera y che ha per oggetto di commuoverlo 
e di appagarne l’occhio. Un’Ingegno grande che 
voglia riuicir neìl^ prima > fi vale ^ un’ azione 
importante , ma femplice , per laìi^iar campo al 
dialogo , in cui fpicca 1* entufiafmo t^ico . Un 
buon Poeta obbligato a comporre Teatro mu- 
ficaie ha bifogno di ma^ior attività e rapidesaa 
nella Favola, per fervirc al Tuo oggetto, doven* 
dp foggettare il dialogo a una precifionc rigoro* 
la per dar luogo alla Mufica odierna. ComeilU e 
Metadafio han Soddisfatto compiutamente al loro 
intento ; ma fe queft’ultimo aveffe feguite Torme 
del primo nella condotta di^la Favola , avrebbe 

Y 3 fatta ■ 

* Il Signor di , parlando di due Scen^ dei* 
la dementa di TitOy non ha avuta difficóità di £ré: 
,, <^ede due Scene fono comparabili , fe non fiipe>. 
„ rìori alle pià belle produzioni di Grecia medefìma! 

fono d^ne di Con«W//c quando aon éèclatia, c 4l 
Mteine quaair Ma i debole. 
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fttta ìxri òpera fredda d’una buona Tragcd ia. Egli 
dunque ha dovuto profonder nel fuo argomento 
maggior riccheri^a d’invenzione * e quefta , cht? 
nel Tito fi feorge ad ogni paflb per gli nyovi 
«olpi teatrali, e pe’ bei quadri nati da’ contràri 
di fituazione , ntm poteva trovar 1’ Italiano nel 

'Poeta Francefe , ed ha tratte dal proprio fondo 
ie fila , che gli abbifognavano per- là Tua tela 
i^on balla a Metaftafio», che Sello ami Vitellia 
che lo feducc e lo precipita'nella congiura; ma 
ha bifogno che Vitellia afpiri a u«a vendita ; 
'non di un Padre come Emilia ,,ma di unWbi* 
gitone attiva delufa nella fperanza di tignare. Ha 
bifogno che Tito faccia uno sforzo e rimandi 
Berenice , per tifvegUare quella fperariia di Vi¬ 
tellia , ma che poi elegga egli per conlorte, chi? 
Vitellia? No; Servilia forella di Sello impegna, 
ta con Annio nobile , virtuofo e- degno della 
tenerezza,' di Servilia, Ha bifognò che Sefto- llra- 
fcfhato dalla paffione alla congiura, e richiamato 
dalla virtù* e dalla gratitudine a TalvarTito, na 
tempo fteflb che confpira contea di lui, corra a 
difenderlo da’congiurati ; che chiamato da Titò i 
non oli prefentarn a lui col manto macchiato di 
fahgue : che Annio gli dia il fuo : che quelli còl 
manto di Sello feghato colla divifa de’ congiurati 
arrivi alla prefenta ’ gélR’Imperadore iti tempo , chè 
la virtuofa Servilia ha fcopcrto il fegrcto del na- 
Uro , c che *1 fuo Amante rifulti colpevole .all* 
apparenza, e ponga in confùfioBc i’ inconlìderat^ 
Sello, ed Annio nella neceflìtà di àpp|rire rapò 
d’jaccufar l’Amico ., ,Quefto e tutto il rimanente Fà 
Jliufeir il (^mponimento muficale Italiano di ver* 
filTimo dal Francefe per lo rwelien» cd economi» 

dell* 



DrTEATM, 
4«)railoQe(xi. I caratteri |>Qi di Augitfto 
f Ciana,no» fon fniMoquelli diTito:, ViteiUa,^ 

Augufto è oleit»i:ntc )a F»”»» iMc<> 
dalie faroofe profcc^oni , c |a Cknten^a è li- 
flota caratteriflàca dejla vita di Tito, delizia c|4 
Cenere ttmatip * caratteti, conte vede, ch^ 
•efigono un colorito differenk • EnatUsk ÌPP*tt>-F*t% 
di Cinna intraFende k> fconvolginjento dello Sta!, 
ttft contro a un benejfattor Tuo vendica ■ 
morte d’un Eaè:? ; nel.^l.o fi trova ^al<;he ^ 
di romamso $ ^ do» 
tote tKnto io spettatore, quanto i benefici ata- 
t<M/f;dì Augufio, « la di Ifi palfió^e per C^n» 
ffp(ifl0 4gl* M» Viteria è nn ben dÌFn# 
to :ear9ttere fompinifir^to dalla natura » e ibfj 
tiord^ lorfe aU’ifieffa Ermlonc ^ Racjnt, da cui 
deriva . Ella -è una* Romana piena 4’ambizione , 
<die piìi «pn ifperando di conieguir l’ImFf“J* 
ti mano diiTifO Tr fi,prevale della debolezza di 

Sefi» per ttàinF M fnina dell' ® ^ 
on^ggiamento delle fuc mire t^inunica ai Praw» 
ma un continuo patetico movimentò t Ciana § 
S«ftò fòn‘veramente due-ingrj^ti cagione di' 
una Donna; ma Cinna Tempre confiderà Augufto 
cóme un Tiranno,efiioi rimorfi delPAttolIJ, 
non provengono dalja conofeenza dell* ingiuftizìa 

Y 4 ; del 
^(i) Moki ckg ci han precèduto in parlar dell’Ope- 

ra\ volendo a^<ì}taré in cke efla di^etifea dalla Tra¬ 
gedia , pofero tal differenza nell’ uniti di luogo, nell 
efitp trillo o lieto della Favola, n^l carattere du PrO- 
tb^nifta, nel numero degK’Atti, e nel Verfo> Ar-^ 
di&ò (firn ,che niona di tali wfe mefte unStdifFeren- 
3a efièaziale tra 1’ Opera Eroica .e lai Tragedk '> W? 
non è quello il luogo di trattafn* di F^^pofitó . 
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ild iiib attentato y ma da’beneficj ricevuti daAu» 
gufo. Al contrario Scfo incomparabilmente piìt 
patetico è combattuto dalla conofcebza delle vir- 
tU eroiche di Tito , dall amicizia da lui oltrag» 
aiata, dalla fpaventofa immagine dei tradimento 
lenza veruna difcolpa, dalle virtù, a cui non ha 
del tutto rinunziato , e dalla debolezza per Vi- 
tcllia che lo tiranneggia. Per conofeere la mani* 
fèlla diverfità de’due caratteri , mettali Sello in 
luogo di Cinna nella Scena full’abdicazione di 
Augufo, e fi vedrà che la Tragedia non pal&ti 
oltre, non potendo convenire a Sello la parte che 
vi fa Cinna d’ipocrita e di traditor determinato. 
Perfonaggi cosi diverfi producono fituazioni ancor 
più differenti. E’ fenza dubbio eccellente la Sce¬ 
na I. dell Atto V. tra Cinna e Augnilo dopo 
feoperta la congiura ; c benché ne fembri troppo 
famigliare l’incominciaraento, Cinnà^ prendi ana 
Jèdia t afcdta fenica interrompermi , il difeorfo di 
Augufo fi va elevando gradatamente-rfihché con- 
chiude con quei famofo, 

Cinna , tu ^ tn fouvìens ^ vsun m* affajjjiner» 

Quelli però fi rifolve , conta ogni reo ordinario 
a negare il delitto, 

Mai, Seigneur , moi ^jse i* tuffo uno ame fi 
traìtreffe ! 

Augufo io confonde mollrandofi intefo delle pi^ 
nunute difpofizioni della congiura, c Cinna con¬ 
vinto prende il partito di far il coraggiòfo > 

Veus 
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yout àeve^ un txemple è la ptfimté, 

. ' Et mm trépgs iìnfrtt à votre fureté. 

Tutte è detto con giudizio e ^andma, e nulla 
è ftraordinario. Ma che fa nafcere nel Dramma 
Italiano lo fcoprinicnto delia congiura ? Due in<^ 
«entri originaK inimitabili. Nella Scena IV. dell* 
Atto II. Tito fa che fi congiura contro la fua 
vita , ma non che Sefto fia il reo principale * 
j^rciò vedendolo venire va a lagnarfi con lui me# 
defimo , coir Amico , deli* ingratitudine de* Ro» 
mani : 

Tit. ,, Sefto, mio caro Sello» io fon tradito.' 
Sefi,,» Oh rimerabranza!)7’#f.Il crederelli.Amico? 

Tito è l’odio di Roma. Ah tu che fai 
'■ify fatti i peofieri miei; che fenza velo . 

Hai veduto il mio cor ; che folli Tempre 
„ L’oggetto del mio amor» dim mi fc guf fi» 

- »» Afpettarmi io dovea crudel mercéde. 
Stfl.fi L’anima mi trafigge» e non fd crede. 

Che cohtrafió ihterefTante per io ^ttatoVe U 
^ueU’arpétto franco e amichevole di Tito » e <}ucl» 
la conrufione di Sedò lacerato da’ritnodfi.^ Nella 
Scena VI. dell’Atto III. non fi tonofee meno il 
Maefiro. Tito gih non ignora cKe Sello è U tr^* 
ditore» che’l Senato l’ha convinto^ e ch’é fiato 
«toàdannato a morite. Pur vuol parlatali » e alM' 
appreflarfì fi sforza di far comparir nel (ùo volt» 
la rtgorofa maefià offefa . Sedo fi avanza sbalor* 
dito af&ttQ dal delitto palèfe òfierÀ la 
mutazione deù’afplttu dell’altrd » e ló Spéttilore 
vi ammira tm gUadto fommimcnte ^tetico>* . 

Stfl^ * 
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4"# „ Numi I è quello eh’io miro 

Si Tiloiil voltofAh,iadolcezzaufata 
>» Piu iion ritrovo in lui, Gome divenne 
„ Terribile per me J {Tit. Stelle J ed è qutóo 
„ Il fembiante di Sefto ? Il fa® delitto 
„ Come lo trasformò ! Porta fui volto 
„ L*vergogna,ilriraorfo,elofpaventol) 

Tali cofe non s’incontranov nel Cima ^ nè altro- 
▼Cr Son bellezze parimente originali fatte per T 
immortalità tutte le vie tentate dà Tito per far. 
Ìjcre il feeto cjì Sefto ; le anguftie di ^ueft’ in*r. 
‘elice,pofto nel cafo d’accufar Vitellia, o di eom»- 

mrttere una nuova ingratitudine verfo il fuo buon 
Principe* l’ammirabile combattimento de’ fenti- 
meritr di Tito nel foferiver la fcnteiaa j il 
trionfo della fy» clemenza fui giufto riìfetimen- 
tò &:c. I grand’Indegni anche imitando diventa¬ 
no originai *, I Vjrgilj prendendo Omero per mo- 

- , del- 
* Vttfjtìe ■((five’ 1’ Abate jfmaud ) <jMnd il a imìtét 

a fu ( fepndo* il precetto degli antichi Rétori ) appli- 
let kUtf gtnerales dts autfes JPoetes aux ats pa^ 

tifuUtraj car foi$ qtt ij, emttunte les pensiti & Itsfen- 
4fi estuile, /cfV qu il irrite eeux cf [Jomere 

'.S Mtfté rpttes^ faji tejlement tes fojfdrè \ l(f dppfpi 
indivìdualtfer qu* il tes reùd en quttqut forti 

eriginaux. Così hanno fàtto fpeflO gl*. Intell^ti 
fincati nell’imitare gli ait*i)i concetti'! per efeinpiQ^ 
nj^lo 'che l^rezip diffe gcnemlmfAte di. tatti-gii. 
Uomini in quelli due veti! ^ . < ' , J-'v 

Et Venuj jrnniànuh^yiresypuetfque'paiftntu^ 
W*ttdiui$ fatili iHgenìùtn Jrtgète fuperbxnt , 

„ Io dice U Taflb di ■a.^.'-cioè jU^rcano così 
Elie- 
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^Uo , ci amccbifcono 4’ una nuova foggia Si 
Foemi eternit I grandi Drammatici dell’ Anti¬ 
chità fcriflero moltiflime volte full’ iftcflb argo- 
ttiento Gòmponim^ti che non fi raflbmigUano « 

imita con rtisieftria migliomndo > nàfce per 
clfér ' fiicceflivamente imitato , E’l nóftro Poetfc 
Imperiale ha*pr9dotta una folta fchiera 4’ imita¬ 
tori Italiani « che lo fieguono fenaa raggingnerlp 
nè awicinarfcgli ; ed è fiato tradotto c imitato 
in Frància da molti Poeti pl^gévoU * ie-EwJv 
de Potnpignàn, Colli, MelinfgJ^ pwnt Un, Tao* 
ciano àduntjuc uria yòlta^ jgìi^ ^lttó faccentu*- 

, t mefchini Gàjaettieri , i pretefi l?oetl 
Petrarchifii, Dantici, e,Pindarici, e t pcttoruÌ| 
ammiratori delle R^ole di Arìfiotìk ehe mal 
non letTem^ taetleno mnai tanti invidiosii quaj» 
ii fi éoìIcgajtó ’'e' iP'danno là mano per tutta li 
^Europa per far argine alla piena degli applaufi 
umverfali che rifcuote T Euripide Italiano dagli 
Ernditi e da* volgari » l^etaftafio i la gloria df| 

' Tea» 

' E nato? ornai'de’figli ^Verarinvllito i 
„ hkgliqEiR'Aà di Padia e d^ .marito • 

- c i . tr : ■ "i ■.■'■{ ' / ■ j 

per moia nnotalie nét^vacno delle idee , e dare in Or»» 
vagiStz^, fa^-#»a6|>o ; lecere e tiléggere di contimtQ 
con fomtha' attenzione gii Autori >clafiìci; hnpercioc? 
chè ficcome ocddi ihe at' Sole cammina j! colore df 
afio; prènde y. mi qubllo ' fiudiofo che con gli Padri 
drilà IpettenttMa converrà y della doro virtù fi colora» 
k dal lento'dmne iuo'ltnne accende. Ag^àgari,quaU 
or-fi pofia » TaHà maffit tfe i loro'bei ^nfieri , m^ 
con giudizio k-!^tofoftda' £tgacità';'quantunque il Cq-. 
mico dica, e fìa pw troppo vero Nil di^ìum ^utn 

is f-:;-/I - ' ■'/t; t oì 3 
♦4 ■ 
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Teatro e del nome Italiano (i), che per lui ri- 
luona fulla maggior parte delle Scene Europee 

(i) )) Il Metaftafio (dice il Signor Ex/W»oXque. 
ft ito caro figlio della Natura ha accordati infieme 

eitremi che niun Filofofo avrebbe mai penfato di 
» poterli combinare, quali fonò le dolcezze della Li- 
** Greca Co fetitimenti Romani » Il fuo ftile è 
tf chiaro netto, Concifo, le parole piene di fugo e 
** ,§*’**?* > * Periodi di giuHa mifura per penetrare 
t> nell animò . E quantunque il Metafiafio non sia 
tf Itato pollo nella lilla degli Autori del Ce»c/o/ Jiaco» 
n fache , egli farà, non pertanto f originale che si 
n proporranno ad imitare i Poeti Filòfofi. La fuà ri- 
yt ma è difcretìHìma .ed efente di legge, i versi, iti 
*, quanto lo permette la Lingua , fono pieni di rit- 
t, mo, e però facili d’adattarsi alla Musica. Se Ana- 
I, Creonte rinafcelfe , dubito che fcrivelfe in Italiano 

un Ode né piò armoniofa , nè piò*dolce dilquella t 

n Oh che felici pianti, „ Di due bell’ alme amanti 
„ pe amabili martir, „ Uh"alma allor fi fa, 

fi pofià dir, Un’ alma che non ha 
„ Quel core é mio . „ Che un ibi defio. 

Le parole dell’ arte di Metallafio prefe feparata- 
il Signor di Voìteire) fono fpclTo un* 

abbellraento del foggetto medefimo , fono piene 
di paflione , e fono qualche vola degne di eflef 
paragonate a i più belli paflì di Oratio . « Ten- 
» go per fermo ( trafcriviamo ancora qui un dot- 
,) to fquarcio d’un’ aurea lettera dell' eruditifiìmo Si- 
» gnor Vefpafianp) eflfer difficililfimo che 1’ Italia 
» polla avere coll’ andar del tempo un fecondo Me- 
» t a ila fio liscosi il Cielo ne confervi lungamente il 
n primo ) » Egli è nella Drammatica maravigliofo , 
,, unico , incomparabile j lo dice tutta Europa , 

„ £ Io direbbe ancor Affrica e *1 Mondo, 
s’egU 
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èiiogBofe della ndfìra Mufìca . A Metaftaiìo & 
plauTb la leggiadra gente, e la veramente dotta 

„ Da i dorati palchetti e dall’ arena, 
„ Lieta , che ornai per lui l’Itale Scene 

Grave palleggia il Sofocleo Coturno. 

Metallallo ò quegli, 

....... Alla cui mente fpira 
„ Degli erranti fantafmi ordinatrice 
„ Aura divina, e ch’or nel molle Stiro, 
,, Or d’Affrica fui lido, ora mi pone 
„ Sull’ aureo Campidoglio, ed or di fpeme 
„ Or di vani terrori il petto m’empie , 

„ De. 

), s’ egli fofle Autore per tutte le Naiioni. La Poe* 
,, Ha è fiata inventata per dilettare e ricreare gli ani* 
I) mi de i dotti infìeme e degl’ indotti : 

Sic anìmìs natum , ìnventumque poema /HvanJh » 

„ dice Orazio nell’ Arte Poetica . Ella dee f come 
,) tutte le Arti, la fua origine al bifogno, e quello 
„ bifogno fu il piacere . Gli Dei , dicea Platone « 
,, ìmpietofiti delle fatiche e delle pene infepatabili date 
,, umanità , fecero all' uomo il dona del Canto e della 
,, Poefia.Or fe l’ Opere di Metaflafio piac- 
„ ciono , non che alla fua Nazione, a’Foreflieri, non 
n che ai dotti, al popolo, il quale^ come favtamen- 
jt te dice Anton Maria Salvini, {ebbene imperito del- 
}) te finezze delle Arti , pure poffiede in fe il formate 
„ fenno , e ’/ dettame del naturale giudizio » e megli» 
,) de' femidotti afcolta , 0 de' dotti appajfionati , non 
n f<> comprendere y perchè certi Critici vanno affag* 
» giandole colle rifìrette raifure dell* antica Poe^ 
}) Greca, e con freddi raziocini. 
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f „ ‘'Degli affetti fignor , quegli è il Poeta * 

,, Di placco in ìulla Lira Apollo il canta»; 
„ E adombra M.etaftafio a i dì futuri 
„ Verace nunie » A piena man fpargete 

Sovra lui fiori , c del vivace alloro 
Ojiotate l’altiffimo Poeta. 

Un incredlbil numero d^Opere Còmiche » chia% 
mate Buffe, fono ufcite in quello Secolo, alcune 
delle quali, fi fono inferite nella Biblioteca Tea¬ 
trale compilata in Lucca nel 1^6$^ Effe generai- 
mente fon da collocarfi nella claffe delle F^rfc . 
Hanno qualche tintura piìi propria della Comrrte- 
dia alcuni Drammi Gìocojì dello 2eno e del Parlati» 
la Buona Figliuola e V Filofofo di Campagna del 
Goldoni, e la maggior parte de’ Drammi del Na¬ 
politano Gennaro Antonio Federico. 

Il piìx rifMldato » piti burbero , e piti pre¬ 
venuto nemico^ del nome Italiano non contrafterà 
all’ Italia il primato fopra tutti i Popoli moder- 
ni nella belfArtc incantatrice della Mufica. Ufci- 
ròno dal di lei feno i primi Mufici Legislatori, e i 
Compofitori pih famoii. E come non avrebbero gl* 
Italiani e me^io e prima degli altri coltivata 
quefta dominatrice de* cuori , elfi che a tutti gli 
altri precedettero in iffudiar l’uomo, in fecondar 
per tante vic^ l’immaginazione , in arricchirli di 
cognizioni fcìentifiche ? elfi che per Clima ebbero 
in forte gli organi piti ben difpofti,piU armoni¬ 
ci» fenfibili e vivaci ? che per indullria perven¬ 
nero a formarii un’ Idioma il piti atto e pieghc- 
wslc alla delicatezza dell’armonia (i) ? Guido d* 

Arez- 
. Una delle principali cagioni della loro fuperio- 

rità 
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eccellente Mufico in Ai! pnnci* 

pio del Xli Secolo j avendo ftudiatl gli fcritti degli 
Jìntkhi, vi aggiunfe le proprie (coperte, e compoCe 
tili ihetodò di Mufica pili facile c piU giudiziofo. 
É« feguito dal Franco nel XlIIi> e dal Tineto* 
sis^ Franchini, e Gaffurio nelXIV. ^ e fìnaltnen* 
te da Giovanni parlino che in Venezia pubblicò 

nel 
^ riti in quello ( fctive il plh volte lodato Sig, Vi* 
fpafìanO ili an DifcorfO intorno alla l^lanca Italiana 
premeflb in jtna Raccòlta di vàrie Ariette piacevoli 
data in luce dal Signor Zannom in Pàrigi nel 1772. ) 
V> deriva daireflèr P Italico Idibma pih d’ogni altro 

acconcio e adatto ài eàntaré» Egli è dolce e gea> 
tile t perchè abbonda di parole che cominciano e 

„ finifcono in vOèàli, il che fpefleggia P elifìoni 9 
„ fa pitt fluida la pronunzia t è fonoro e maedofo ^ 
,, perchè le fae vdCal» fono per lo piò aperte e vU 

gorofe, eofa Che rende i( fuono delle voci chiarck 
e pieno ; è armoniofo, mufìco, e poetico, perchè 

)) è dotato di una pfofodia vie pih fensibile di qnel- 
la degli altri Linguaggi i onde riefcC molto piò 

f, favorevole alla musica e àlla varietà de’ fuoni t è 
j, ricco e abbondevole «perchè pih di’ ogni altro hò 
„ tratto dall’ Frario de*^Greci e de’Latini, pih d’ogni 
„ altro è figurato , e pih (Pogni altro pofllede di. 
iy minutivi e'anmentàtivi , e t’ indoU fagace delit 
,, Madre t della Nutrice, prerogative che lo rendo- 
ii no pih atto e pth capace alla diversità de’^ movi- 
„ menti , alla vaghezza e vivacità de i var) colori 
Si e delle tnezze tinte, e all’ ageiudatezza delle mq- 
)> dulazioni '.* finalmente è pieghevole e accomodan- 
yy ted, perchè.pub, a giudizio dell’orecchio e dell* 
i, Intendimento ì traf^rre, it^iegandó col piena li> 
V, bertà V iperbato è die diflferentf maniere ; cofe 
,) che gli fomminidra maggior nobiltà ed energìa -• 
Si chiarezza e melodia 1 e gli fa evitare il doro e a 

unirono 



J5» STORTA CftlTieA 
pel 1580. un trattato di Mufica in Italian» <hè 
ofcurò tutti gli altri. Fiorirono tofto il Peri, il 
Viola , il Giovannelli, il Monteverde, il Tcofi. 
Jo, il^ Soriano e var; altri chiari Maeflri di Mu- 
fica , i quali feppero prcvalerfi di tante fcoperte, 
e felicemente fpianarono la ftrada al buon gufto 
• alla perfezione che fi ammira nel noftro Seco- 
lo. Scarlati, Vinci, Leo, Porpora, Corclli, Ve» 
lacini, Tartini, il Nobile Marcello, il P. Mar- 
tini, Durante , Pergolefe, lo Grofcino , Lattila, 
Joramelli , Piccini , Cafora , Majo \ Sacchini , 
Traetta, Paifelli, e tanti altri Maeftri famofi, per 
la maggior parte figli di Partcnope, faranno con- 
feffarc a i Pofteri difappalfionati ( fecondo che af¬ 
ferma l’Autor Inglefe del PafalMo Jet la condili», 
ne e delle Jacolti degli uomini ) che la perfezione 
di sì bell’Arte è confinata nella parte più Occi¬ 
dentale dell’Europa. Egli è ben vero che i Te- 
defchi ftudiando la Mufica Italiana , che conob- 
hero per la noftra Opera drammatica, come atteft» 
il Re di Pruffia, fon pervenuti ad aver Hr/r, G/mcA, 
ed altri eccellenti Mulìci che hanno lludiato in 
Italia » e fi fon fatti emuli degl* Italiani , Gl’ 
Inglefi illuminati dal Tedefco Hendell fi vanno 
formando fu gl’italiani e i Tedefchi. I Francefi 
ancora fono alla fine pervenuti ad avere il Si¬ 
gnor Rameau : ma bada quell’ unico, difficil cer¬ 
to * } ma poco naturale Compofitore Francefe , 

per 
* Fu fatto in Francia da un bell* Ingegno inten¬ 

dente di Musica quell* Epigramma contro M, Re* 
meau : 

5*1 te difficile ejt beau ^ 
C' un grand homme que Ramea»; 

Mam 
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per contendere di preminenza cogritallani *, e per 
gareggiare con un Coro foltiffimo d’eccellenti Mu- 
Sci pratici e teorici die lor prefenta Napoli ** , Bo¬ 
logna, Venezia, e’I rimanente dell’Italia'? Veux-tu 

voif^jeune x^rtijie (ferivo Gian Giacomo 

ot- 

Maìsy fi le òeauy par aventure , 
iV’ étoh que la pure nature , 
Dont r art eft l'untque tableau y 
C ejl un fot homrne que Rameau , 

* V auris Batava può a’ noflri giorni applicarli al¬ 
la maggior parte de’ Francefi amanti della loro Ma¬ 
lica vocale, la quale per lo più altro non è che una 
certa Salmodia, o deteftanda cacofonia, piena di fal¬ 
le modulazioni, di fralluoni, urli e gridi arrabbiati , 
di trilli caprini, e di fuoni gargarizzanti, che Dìo ne 
/campì i cani. Leggali la graziola e fpiritofaOperet¬ 
ta di Jkf. ùrimm , intitolata Le petit Prophète de Boeb- 
rtùfeh Broda , e la famofa Lettera di Gian-Giacomo 
Rouffeau fulla Mufica Francefe. Si aggiunga qui che 
ancora il buon orecchio naturale viene così nella Mu¬ 
fica come nella Poefia fpelTo guado daU’abito di udi¬ 
re fuoni afpri e duri , o difeordanti . Speriamo per 
tanto, che il nodro Piccini chiamato l’anno feorfo a 
Parigi voglia colla bella Mufica Italiana cagionare 
alla fin fine una totale rivoluzione nel fenforio dì 
que’ mal organizzati Gaulefi che ridicolofamente con¬ 
tendono di preminenza anche in qued’ Arte cogl’ita¬ 
liani . 

** Siccome Argo fu già in Grecia la Scuola della 
Musica , così in Italia ne’ tempi de’ Romani, e dopo 
il riforgimento delle Arti , lo è data Napoli , che 
perciò a ragione viene efaltata , come fede e fonte 
della feienza mufica, e de’ talenti armonici, da due 
celebri fuoi Poeti , il Cavalier Marino nelP Adone 
Cant. IX. d. 46., e’I Signor Duca di Belforte nell’ 
Omaggio poetico d, 48. 

z 
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ottimo giudice, nel fuo Dizionwio di Mulica all* 
Articolo Gènte j Jf qu^lquètìncelli de ce feu deve- 

rant f anime ? Cgurs , vgte à Naples écouter les 

Chefs-d' oeuvres de Leo, de furante , de Jommelli , 
de Pergolefe, Si tef yet*;c $ empliffent des larmes , 
fi tu fens fon CQeur palpiter , fi des trejfuidemens 

t' aghent, fi P epprejfion te fuffoque dans tes tranfi 

portSf prends le ^etafiafe & trava'dle j fon gènte 

écbauffeva le tien , tu créeras à fon exemple , & 

(P autees j>eux te rendront bientòt les pleurs que tes 

Maftres P ont fait verfsf . Mais fi les cbarmes de 

(e grand tArt te laijfent tranquille ^ fi tu n as ni 

délire ni raviffement ^ fi tu ne trouves que beau ce 

qui tranfporte , efes tu d^rnander ce qu ejl le Gém 

nie ? Homme vulgaire , ne profane pqint ce n<m 

fublime ,* que p importergit de le connottre ? tu ne 

f^aurois le fentir.' fais de la Mufique Frantoife . 
Trionfa ancora oggidì in Italia la Danga § 

y ^rte Pantomimica ridotta Dnalrnente a rappre- 
fentar Favole intiere e feguite. Il Signor Angio» 
lini Tofcano ha prodotti in Italia , in Alema¬ 
gna, e nelle Ruffie varj Balli Comici e Tragici 
applauditi. In Vienna diede il Convitato di Pie¬ 

tra , in Milano il Solimano li, , Errico IV, alla 

Caccia, la Ninetta in Corte ^ '\xi Venezia il Pifer^ 

tore Francefe egn lieto fineSi amnairano eziandio 
Conic eccellenti efecutori del Ballo grottefeg il Vi- 
ganò , e del ferio e gentile il Fiorentino Veftris 
che nel Teatro Lirico di Parigi tanti applaufi ri- 
fcuote fin da’Francefi in sì fatto genere tanto de^» 
licati. 
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C A P O V. ' 

Teatro Francefe nel medejtmo Secolo XVIIL 

Ne’ primi luftri del corrente Secolo fi è colti¬ 
vata in Francia la Poefia Drammatica con 

ardore e felicità quali non inferiore al precedente; 
ma da quarant’anni in circa fi vede fenfibilmente ne¬ 
gli Scrittori mancar per gradi la lena , e vacillar il 
gufto , e finalmente fi trovano a’noftri giorni con- 
fufi i gialli principj con alcune novelìe malfime 
dettate dalla debolezza e dal capriccio, e mefco- 
lati infieme e corrotti e adulterati ftranamente i 
generi Drammatici *. 

Non fpirò con Cornellle e Racine la buona 
Tragedia , mentre varj Componimenti di M. Cré- 

billon e del Signor de Voltatre 1’ han ferbata in 
vita e follenuta in trono , facendole forfè di pili 
acquillar qualche carattere di grandezza che le 
mancava . Se Corneille eleva T anima , e Racine 

r intenerifee, Cr^^/7/o» fpaventa maneggiando nuo« 
ve molle per infpirare il vero terror tragico , e 

Z a Fb/- 

Gli Autori delle Memorie di Trevoux nel mefe 
di Luglio del i748« diflcro: Il femble qu en France , 

depujs 6q^ ans, on ah cubiti le fecret de la henne Cd- 
médte. a perdu jufquà la ttace de Molière. On ne 
fati plus etablir & garder les différences qui fèpareni 
la Comedie du gente tragìque . Les deux ^Ij/les font maìn- 
tenant confondus fur nétte Thédtte . Melpomène abaìì^ 
donne à Tbalie fa nobleffe & fa digniti. Donnez aux 
^cieurs des noms plus televés^& de la plupatt denos 
Comédies vous fetez de vtaies Ttagidies j ou ce fetonte 
fi l on veut, des Tragidies boutgeoifes « 
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Voltfiìre facendo un mirto di quarte tre maniere , 
e fegnalandofi particolarmente per gli fentimenti 
di umanità, di cui foho piene tutte le fue Trage¬ 
die , e per la nobiltà ed eleganza con cui gli por¬ 
ge , fèmbra fpeflb eguale, e più d’ una volta fu«» 
periore a i precedenti. 

M. Crébìllon^mto in Digione nel 1^74., e mor¬ 
to in Parigi nel lydj. ,non poche volte fi efprime 
con una robyrtezza, un’ energia, e un calore tutto 
fuo. Imitator de’Greci, fenza eflerne fchiavo pe- 
dantefeo, converte in fucco le loro bellezze e fe 
Je appropria. Le fue Favole veramente fono affai 
più complicate delle Greche di modo che talvoL 
ta fi ftenta a rinvenirvi 1’ unità dell’azione' ma 
varj fùoi caratteri fon pennefieggiati con maertria 
e vivacità . RadamlJÌQ ha tutte le condizioni rì- 
chierte in un carattere fortemente tragico da prc- 
fentarfi alle Scene moderne e paffarvi per ec¬ 
cellente . Il fuo Pino apparifee più grande an¬ 
cora del Pirro della Storia. I caratteri di *^tre(> 

t Tìejle, di Palamede, e di Farafmane , fon vi- 
gorofamente dipinti. CatUìna è grande , feroce , 
malvagio , e politico profondo . L’ Orefte della 
fua Elettra, a. mio credere , è ben delineato ■ e 
tutto quello che appartiene alla vendetta di Aga¬ 
mennone è maneggiato con vigore . L’ amor d’ 
Orerte, e quello a Elettra mi ferabrano il fianco 
debole di tal Componimento , mentre efli con pe¬ 
na del Leggitore lo diftolgono da un’ oggetto che 
tutto lo debbe occupare, e accrefeono circoftanze 
che gli rendono penofa l’attenzione fenza aumen¬ 
tar r intereffe dell’azione principale. Il TrIumvU 

vatQ è mirabile per effer produzione di un’ uomo 
già di ottani’ un anni ♦ La Semiramide non parmi 
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la miglicre delle fue Tragedie . Belo non è un 
traditor lenza difcolpa che fi annunzia come vir* 
tuofo? Egli non fapendo fe Ninia vive, macchi» 
na la ruina della propria Sorella, cui in mancan* 
za del Figliuolo-apparterrebbe il Trono . Quella 
Semiramide poi mal rapprefenta l’attività mafchi» 
le attribuita dalla Storia alla famofa Regina de* 
^li Aflirj . A villa della manifella ribellione de’ 
luoi è così inetta , che non fa prender niun par* 
cito per la fua ficurezza . Nella Tragedia ^iSerfe 

fi defidera ancora , che vi foffe raeplio oflervato 
il decoro e l’uguaglianza de’ caratteri . Serfe par 
che avvilifca il Monarca e ’l Padre , quando fi 
adopera a favor d’un Figlio favorito per fedurrc 
una Principefla innamorata dell’ altro eh’ egli non 
ama. Artaférfe è un carattere incerto, e a talu¬ 
no fembrerà llolto o maligno , quando giudica 
filo Fratello. Stolto o maligno fi dimollra anco¬ 
ra il Configllo di Perfia che lo condanna a mor¬ 
te fenza fofpettar d’ Artabano , il quale per tan¬ 
ti indizj rifulta reo della morte di Serfe al pari 
di Dario. Quelli nei non poflbno feemar la ri¬ 
putazione di ottimo Tragico con tutta giullizia 
acquillatafi dal robullo M. Crébillon j dimoftrano 
bensì la fomma difficoltà di toccar la perfezione 
nella Drammatica Poefia. 

Niuno meglio di JVf. de Voltaire fi è difelb 
dalla galanteria, dall’ elegie , dalla mancanza dì 
azione, c dagl’ intrighi troppo romanzefehi della 
maggior parte delle Tragedie Francefi . Con fuf* 
fidente proprietà ha ritratti i collumi llranieri, 
evitando i’altro difetto nazionale di abbigliare al¬ 
la Francefe Greci, Romani, Tartari, ed Africa¬ 
ni- Quindi il ben marcato carattere dell’ Araba 

Z 3 im- 
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impoftore , 1’ intereflante Orofmano , la candida 
Alzira, Edipo, Celare, Bruto ^ così fra loro di- 
verfi e con tanta energia ed eleganza efpreffi . 
Apparifce nelle di lui Tragedie pieno di tutto 
il lume quel contrailo di debolezza e di virtìi 
che cbllituifce le vere perfone tragiche . Mai non 
perdendo di mira quel punto fin dove può afcen- 
dere il fublitne tragico fenza pericolo di cader 
nella durezza , ha maellrevolmente animati gli 
Eroi fenza renderne pefante il portamento, e fen¬ 
za agghiacciare la fenfibilità naturale con una fer¬ 
rea indifferenza ftoica prefa per eroifmo da’ Ro¬ 
manzieri e da’Tragici dozzinali . Fin nel fevero 
Bruto ha confervato il Padre: 

Proculus y à la mort que P on méne mon fils, 
Leve-toi y tri/le objet d^horreur & de tendrejfe* 
Leve-tot y cher appuy qu efperait ma vìeilleffe. 
Viens embraffer ton Pere / il f’ a du condamnery 
Mais s'il n etait Brutus, il P allait pardonner. 
Mes pleurs , en te parlant y-inondent ton vifage. 
Va y porte à ton fupplice un plus màle couragOy 
Va y ne P attendris point , fois plus Romain 

que mai, 
Et que Rome t\admirey«n fe vengeant detoi. 

Non regolandoli il giudizio delle Tragedie di 
Voltaire pel loro evento profpero o finillro avuto in 
Teatro , il quale rare volte dipende dal vero merito 
de’Componimenti, e fpeffo da’maneggi de'fauto- 
ri e degli avverfarj del Poeta , poffono caratte- 
rizzarfi per buone , ad onta di qualche neoyVEdipOy 
l OreJìe y la Merope yVOrfano CinefeyC Iz Semirami¬ 
de y e per eccellenti Puggirày MaomettoyViZairay 
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il Panatifntd ^ il Bruto * 1’ Olintpta , la Morte di 
Cefare . Tutte le altre, come i Gueòr! ^ i Pelopi- 
di, gli Sciti f Èrifile j le Leggi di Minos Scci ^ 
colorite fenza dubbio dal medefimo pennello maé- 
ftro che incanta e feduce i cuori ^ dirnoftrano tut¬ 
ta volta che noti Tempre l*ifl:e{ro genio vigila ^ c 
produce Algiré e Maometti . Quelle due , come 
altresì l’Olimpia j hanno di piti il vatìtaggio di 
effer foggetti nuovi e inventati dall’ Autore j là 
dove preffochè tutte 1* altre contetìgofto argomen¬ 
ti trattati da’ predeceflbri < Fu prevenuto tante 
volte nell’ Edipo e nell’ Orejìe da’ Greci e da’ mo¬ 
derni Italiani e Francefi - Sbakefpéar fembra aver 
preparata la materia della Colla Tragedia di 
Othello, mentre un’ ecceflb di amore forma l’azio¬ 
ne dell’una e dell- altra Tragedia , la gelofia ne 
coftituifce il nodo , e un equivoco apprefta ad 
entrambe lo fcioglimetito j Othello s’ingatìtìa Cori 
mi fazzoletto) Orofmane con una lettera* Otello 
ammazza la móglie, e poi difingannato fi uccide» 
c Orofmane fa lo fteffo . Dal medèfimo Inglefc 
traile la Morte di Cefare , che il noftro Abate 
Antonio Conti àvea pur maneggiata fpogiiandola 
de’difetti dell’Originale , ma feguertdo la Storia 
dipinfe per modo i caratteri di Cefare e Marco 
Bruto che l’interefle refta divifo fra i due . Fo/* 
taire Teppe evitare il difetto dell’ Italiano » e gli 
errori dell’Inglefe * Pih fimili Giamo Bruto del 
medefimo Conti» e alla Merope delMaffei, fono 
il Bruto , e la Merope di Voltaire . Il Tetrarca di 
Gerufalemmé di Calderon forfè diè motivo à Tri* 
Jìan di produrre la fua Marianna , é 1’ uno 0 
r altro determinò Voltaire a maneggiar quell* ar¬ 
gomento j II Triumvirato » oùreo , c Semiramide 

Z 4 di 
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di Crébilìon^ e V%4jìr^te di Quinauit, fornirono la ma* 

^eria àé’Pelopidi, di Roma falvata, e della Semira* 
mide òx Voltaire, Ben di rado dunque l’Autor dell’ 
Erriade fi è innoltrato per fentiero non battuto *. 

Non poche cofe di quello gran Tragico ver¬ 
rebbero acremente cenfurate da un M. de la Lin- 
delle • ma un tranquillo e ingenuo offervatore fi 
fpazia con piìi piacere nelle bellezze , difficili da 
percepirfi da chi non ha 1’ occhio fino , che ne’ 
difètti , meffe riferbata alla critica comunale . 
Tuttavolta perchè la Gioventù non creda di fca- 
var da quella ricca miniera inceflantemente oro 
puro, offerveremo, che il difetto caratterillico dì 
M. Voltaire fi è di fare i fuoi Perfonaggi troppo 
ragionatori, e di mollrare in effi affai frequente¬ 
mente fe lleffb **. Nulla piU nocevole airillufio- 

ne 

” Chi folle vago di fapere quasi tutti I plagi com- 
meffi dal Signor di Voltaire, dovrebbe dare una fcor- 
fa agli Anni letterarj del di lui fiero Antagonift» 
M. Freron ,che gli è andato Tempre rivedendo i conti. 

** Egli è pur troppo vero ciò che dice qua il no- 
ffro Autore. Il fanatifmo, e’I veleno de’moderni ir¬ 
religiosi Filofofiffi Francesi si è tanto avanzato che 
ha guado e cancrenato tutte le parti della Lettera¬ 
tura. Nelle migliori Tragedie deh Signor di Voltaire 
trovasi qualche declamazione filofoficà alla moda . 
Si vede , p. e. , che Giocafta fpaccia malfime cen¬ 
tra i Preti , Zaira fulla Legge naturale , e Al- 
z:ra intorno al fuicidio . E’ flato per altro offerva-' 
tq, che i Tragici Frati cefi con quelle loro «tate atn- 
biziofe , e con que’ fentimenti ftudiati e rari eh 
effi adoprando vanno con tanta cura e frequenza » pec¬ 
cano fpeflb nél collume, ne i caratteri, e nel verifi- 
mile . Leggali il Trattato della perfetta Tragedia 
prcmelfo dal Marcbefe Gorini Corio al fuo Teatro 
Tragico t Comico ^ ftampato in Venezia nel 1732. 
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ne . La paffione rariffime volte rende generali 1* 
idee , e la natura fi fpiega con piU fcmplicìtà . 
Nell’ invenzione degli argomenti, e nella condoN 
ta del viluppo, e nella regolarità, forfè egli rima¬ 
ne al di fotto di più d’un Tragico. Nell’E^/jpe, 
faa prima Tragedia rapprefentata nel 1718. aven¬ 
do l’Autore 24. anni , non evitò il gelo domi¬ 
nante allora nel genere tragico degli amori fu- 
balterni , e 1’ ifteflb Voltaire fi rimprovera con 
tutta ragione la galanterìa della vecchia Giocafia con 
Filottetc. La Semiramide rapprefentata nel 1748., 
benché meno complicata di quella di Crébìlton 
ufeita al pubblico nel 1717*, fu cenfurata per 1* 
intervento dell’Ombra di Ninq_, macchina predi¬ 
letta di tutti gli Spagnuoli del Secolo paffato . 
Non per tanto , qualora venilTe adoperata con pro¬ 
fitto, ella ci fembrerebbe degna di difcolpa aven¬ 
do. riguardo a i pregiudizi volgari ricevuti da tan¬ 
te Nazioni j ma 1’ Ombra di Nino cede di gran 
lunga all’Ombra di Dario di Efchilo . Qual in- 
terefle mai,rifveglia quell’ Ombra del Re degli 
Aflìrj ? ma quanto non ne rifulta dalla Perfiana! 
Oltreacciò da qual necelfità obbligata Semiramide 
entra nel Maufoleo ? non ha ella altri mezzi c 
più certi e più efficaci per liberare il figlio e pu¬ 
nire Afur ? L’ evento tragico che ne fiegue, non 
fembra ben fondato, non perfuade , e non produ¬ 
ce l’effetto bramata dal Poeta. L’ ingegno con- 
fille nel concatenar sì aggiuftataraente i penfamen- 
ti de’perfonaggi nelle circoftanze in cui fi trova¬ 
no, che gli eventi fembrino fatali , e lo Spetta¬ 
tore polTa penfare che pollo egli fteffo nella loro- 
fituazione, fi appiglierebbe al medelimo partito y 
c non fuggirebbe l’illelfo dellino . I caratteri 

Ga- 
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Gatilina , Celare , e Cicerone fon bene cfprefli 
in Roma Salvata * ma una finzione ad ogni paf> 
fo fraentita dalla Storia certa e conofciuta , non 
fa nafcere 1’ illufione cercata con tanto Audio . 
Non piacquero gli ultimi due Atti della Zulima^ 
e in fatti eflì deludono le fperanze conccpute ne’ 
primi &c< &c. 

Poche altre Tragedie di qucfto Secolo fon 
da porfi tra le bene accolte in Teatro , e pochif- 
iìme tra le applaudite con giuAizia < L’Abate Nu¬ 
dai , M. le Mière, M. Marmontel, M. ColardeaUy 
M. de la Harpe ^ M. Saurln , M. Sauvigny , 
c varj altri verfeggiàtori di Amil fatta, hanno ve¬ 
duto fpirarè fotto gli occhi loro Aeffi le proprie 
Tragedie . Benché manchino a M. Belloy qertc 
qualità che annunziano 1’ uomo di buon guA» e 
d’ingegnose benché fi oAervi ne’di lui verfi mol¬ 
ta durezza e negligenza, e uno Aile poco natura¬ 
le e pieno di' altri' difetti notati con laudevoi 
cura e magiArale intelligenza dal fu M. Freron in 
varj fogli del fuo Giornale letterario j^-tuttavolta 
r véffedìo dì Calati e Gabriela di Vergy ebbero 
un’ incontro Aupendo s ed avranno fempre molti 
leggitori a cagione dell’intereAe che anima que- 
fte due Tragedie , e de’ coAumi nazionali che 
nappCefentano « Il Guflavó.ài M. Pirati ^ Tragedia 
fcritta con molta vivacità ^ contiene varie fitua- 
zioni aAai forprendenti e intereA'anti ^ per le quali ha 
con ragione ricevuti tanti applaufi fu varj Teatri, e 
pafferà alla poAerità traile buone Tragedie Fran- 
ceA . Il Maometto IL di Mé La-Nóue^ 1* Ifigt^it* 
ifiTauridé A\M,Guymond de la ToUihe ^ \si Brifetde 
4i M.Poin/inet deSivry , le Trojané di M.de Chateau- 
brunyè Venezia Salvata di M. de lappiate jLOti pur Tra- 

ge- 
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gcdie meritevoli d’efler feparate dalia folla delle me* 
diocri o cattive di quefto Secolo J Francefo-Maria d’ 
offnaud de Baculard è Autore di' alcuni Componi* 
ménti Tragici di un genere troppo lugubre e te* 
tro alla maniera degl’Inglefi < Nel di lui Conte 

di Cominge , che non è flato mài rapprefentato 
in Parigi , fi vede un ben efpreflb contrafto di 
paffione e di Religione , molto calore c molta 
fenfibilità animata da fomma energia. Solo quel¬ 
la ferie di avvenimenti romanzefchi accumulata 
nella narrazione de’fatti preceduti all’azione, e’I 
troppo lungo ragionamento delia fanciulla mori¬ 
bonda , potevano abbreviarli fenza detrimento del 
terrore c della compaflione tragica che fi vuole 
eccitare, Il Merinval dei medefimo Autore è pu¬ 
re un Dramma che fpira un patetico fatto per 
lacerar l’anime fenfibili « 

Ma quelle tragiche avventure cittadinerche 
ci menano infenfibilmente lungi -dalla vera Tra¬ 
gedia , Le avventure delle perfone eroiche chia¬ 
mano fempre T attenzione delle Nazioni intere j 
dove che negli avvenimenti de’ Cittadini prendo¬ 
no parte folo i particolari* quindi è che la Tra¬ 
gedia detta Cittadina f sì cara a iFrancefi di que* 
fti ultimi tempi, riefce meglio fu’piccioli Teatri 
delle Società private che fu i pubblici . Peggio 
poi quando quella , eh’ io chiamo .picchia Trage^ 

diay 
* Il Sipnor Paliffof parlando del Coite dìComìngey 

di Eufemia , e di Fayel, Drammi fAebri del Poet^ 
Arnaudy dice r i|L Baculard fe ptéòttut beaueoup d* 

étre P invento»f de ce geme lamertfuSle rpff fipHkral , 
gui felon lui, formerah des pièces trés-édifiantes à re~ 
fréfenter en Carènte , Il fitppofe qu ' appatemment ott 
irait à fes Piéces pottr fatte pénitetiee, w • 
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dm, è fcrìtta in ^ofa, come d’ ordinafio avvic' 
l]e in Francia . reffimo quando per sì piccola 
eofa fì offende in tante guife il verilìmile, lì ac» 
cumulano eventi l’un fopra l’altro lenza maturarli, 
fenta digerirne le circoffanze , e lì falta ora in 
un luogo, ora in un altro. Per sì piccolo ogget¬ 
to tante efenzioni, privilegi , e franchigie ? Ma 
( fi dirà ) fe io defto la voftra curiofità , fe vi 
cfprimo dagli occhi un torrente di lagrime con 
quella pfcciola Tragedia , ciò non balla per im¬ 
porre filenzio agl’intelligenti? No (rifponderanno 
colloro, fe faran di quelli che a un cuor fenfibi- 
le congiungono una mente che ben concepifce ) * 
perchè il patetico è sì bene una delle parti im- 
portantiffime della Tragedia , ma non è tutto • e 
voi che ricufate il rimanente deh gran pefò che 
porta feco la Grande, la Reale , la vera Trage¬ 
dia , confeffate la voftra infufficienza per un Poe¬ 
ma che per gravità fovrafta ad ogni altro,e che 
da Platone fu riconofciuto per piò faticofo dell’ 
Ifteffa Epopea. 

Parimente la Commedia dopo aver fino alla 
metà del Secolo, o poco più oltre , prodotto più 
d’un buon componimento in profa e in verfo , 
cangiando oggetto col divenir capricciofa prende 
in preftanza le fpoglie della Tragèdia cittadinefcay 
e in lei fi perde e fx confonde * . In tal guifa me- 

fco- 
* „ Quello moftro nacque , ficcome dice beniflìmo 

>, il Signor di Pi/taire, dall’impotenza degli Autori, 
), e dalla fazietà del Pubblico, dopo i bei giorni del- 
M la Letteratura Francefe ** < £ altrove .* 

Souvent fe bàille au Tragique bourgeois y 
aiux vains efforts à' un Auteur emphibìe , 

Qtii 
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fcolandofi fi allucinano a vicenda , fanno ufo pro- 
mifcuamente de’ medefimi caratteri e affetti , 0 
più non fi riconofcono, nè fi diftinguono dall’oc* 
chio più acuto. Nè ciò baftando , come fe avef* 
fero fotto gli antichi nomi commeffo • gran for* 
fatti, per non effcre ravvifate fi annunziano fot¬ 
to nomi novelli, facendo un’ ufo totalmente im* 
proprio 6 fpeciale de i gcoerici titoli Dramma 
e di RappnfentaTtMe. 

Appena poflìamo contare tra’veri Poeti Co* 
mici di quello Secolo Dufrefny, Destòuches, Fagan^ 
e Piron , Il primo, nato nel 1(^48., e morto nel 
1724.,dopo d’aver travagliato per l’antico Tea¬ 
tro Italiano di Parigi infieme con Regnard ^ die¬ 
de al prancef? altre diciotto Commedie, Si offer- 
va nella Riconcillat^ion Normanda, nello Spirito di 
Contraddizione &c. ben maneggiata una fpezic di 
ridicolo sfuggito al pennello di Mo/we * . Ma ne’ 
Componimenti di quell’ Autore vedefi uno lludio 
affettato ( eh’ è pur generale in Francia ) di mo- 
ftrarfi fpiritofo , che fa fovvenire fpeffo del Poe¬ 

tai, 

<. 

Qui défigure & qui brave à la fois 
Dans fon ) argon Melpomene &' T bai te. 

Egli è pur troppo vero ciò che difle on’ altro Poeta 
Francefe ; i’ ennuy du beau engenàre U la'td. 

* Les Comédiens ( dice M, Palijfot ) ont grand tori 
de nigliger le Théàtre de Dufrefny . On tt« fe fouvient 
pas de leur avoir vu remettre le Faux fpocère , Comi- 
die qui peint une infiniti de gens tis auraìent bien 
dii fouer le jaloux honteux de Tètre, fur-nut d'après 
les correBions heurevfes que M. Colli a prh la pe'me 

faire . 
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ta, e perder di vifta i Perfonaggi *. 

M. Deflonches , le cui Commedie comincia¬ 
rono a rapprefentarfi nel 1710. , poffiede arte e 
giudizio , e fpirito comico , e ritrae gli uomini 
al naturale nel Diffipatore , nel Vanagloriofo &c. 

benché nell’I/owo fìngolare copia dalla Tua fantafia, 
o da qualche originale particolare nulla importan¬ 
te pel Pubblico j e nel FHofofo maritato e nell* 
Irrefoluto avrebbe Molière forfè fcelti meglio i li¬ 
neamenti fpeciali per renderli veli e chiari, e per 
confeguenza piacevoli **, 

M.Fa. 
* Il ne faut point (ottimamente il Signor di Vol¬ 

taire ) qu un perfonage de Comèdie fonge à ètte fpirì- 
tuel ; il faut qu il foit plaifant malgrè lui & fans 
mire /’ étre, C ejl la différence qui doit ètte entre la 
Comèdie & le fimple Dialogue, 

** M, Defiouches , nè a Tours en iò8o. , mort en 
1754. ( fcrive il citato Signor Pali (fot n a eu ni la 
vigueur de flyle y ni la rai fon profonde , ni le fel de 
Molière y ni méme la gahè de Regnard ^ mais il ètait 
fori fuperieur à Boijfy fon contemporain . Il connai[fait 
mieux fon Arty avait plus ètudiè fes Maitres y & por- 
tè fur les caraBères un coup d’oeil plus obfervateur. Il 
ejì fouvent un peu froid , mais templi de fens , fidèle 
aux bìenfèances y& le ton de fes Ouvrages dècèle l'edu- 
cation cultivèe d'un homnte du Monde. On lui reproche 
cependant di ayoir mal faift, dans quelques-unes de fes 
Piècps y h ton des gens de qualitè . Le Glorieux, par 
exemple y paraìt fouvent groffter , non feulement envers 
Lyftmon , mais ancore envers fa Maìtrefe ;& l'on fait 
que lorfque Ips Gene de la Cour veulent dire une chofe 
durcy ou mérqe^uelle y c eJì toujours avec /’ enveloppe 
la plus polle fCes rèflexions nous femblent très-fondèes; 
mais r efprit n a plus di objeclions cantre cene Pièce y 
f jine des meìlleures qui ayent para depuis Molière , 
quand on entend ees vers fi heureufement amenès par 

une 
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M. Paga» , nato in Parigi nel 1702. , e 

morto nel 1755. , avea nel genere comico , fe¬ 
condo che ci attefta M PaltJJot, molta naturalezza 
€ faciltà; ma troppo ha fcritto per foccorrere a* 
fuoi bifogni . Se gli Editori del Teatro di M. 
Pagati curati fi foflero della di lui riputazione , 
non ne avrebbero ftampato quattro volumi , ma 
bensì uno foltanto, che farebbe llato preziofo ad 
ogni Uomo di gufto • e quefto dovea contenere 
le tre beile Commedie intitolate la Pupille , /’ 
Etourderìe, e le Rendez-vous, alle quali avrebbonfi 
potuto aggiugner due altre , cioè /’ Inquiet , e 
les Originaux , 

M. Piron y nato in Dì 'jon nel jó8p., fé rapprc- 
fentare nel 1725* Ja fua ottima Commedia intitolata 
la Metromania o il Poeta ^ componimento ingegnolb, 
piacevole , giudiziofo, efalfo, Il piano è dilegnato 
con pratica e accorgimento : l’azione femplice inte- 
rclfa e divertifce ; i caratteri vi fon dipinti con colori 
vivaciHìmi : i fali fono tutti urbani e piacevoli: lo 

ftile 
ime jituatton qui n' a rien que de vtai; 

>» J’entetis. La vanité me déclare à genoux 
?» Qp’ un pére infortuné n’eft pas digne de vous. 

Sans mteP'iìce & (elle du Philofophe marie qui nous 
femble fon (hef-d' auvre ^ on pourrait regarder r Auteur 
comme un des premiers par qui la Comédie a digéniré 
partni nous f II P a rendue froide fous prétexte de Pépis- 
ter i & il a (té le précurfeur de la Qhaufsèe qui P a 
rendu trifie . On a de lui pounant quelques Comédies 
di intrigue f doni la reprèfentation efitrès agréable ; mais 
il parati (hereher la plaifanterie qui venati naturelle- 
ment P offrir à Molière , fon vers comique ejl moins 
facile que celui de Regnardk. 
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ftilc elegante , e fpirìtofo, ma lenza che ne ap- 
parifca Io lludio, e fenza che fi tradìfca la natura: 
^ finalmente la verCfìcazione armoniofa e dilette* 
vole per quanto comporta la monotonia del Ver- 
fo Aleflandrino. L’argomento confifte in un Gio¬ 
vane ben nato , il quale facrifìca alla fmania di 
poetare la propria fortuna . Egli è bene annun¬ 
ziato prima che comparifca in ifcena , cofa che 
importa affai, perchè lo Spettatore prenda inte- 
rcffe al perfonaggio principale . La ferva doman¬ 
da notizie diftinte di lui a un fervidore, e que¬ 
lli rifponde; 

Oh ! c ejl ce qu il n efi pas facile à peindre ! 

Non. 

Car felon la penfée ott fon efprit fe piange y 

Sa face à cbaque injlant s élargi ou / allonge: 

Il fe neglige trop, ou fe pare à l'excès 

£>’ état il ri en a poìnt, ni ri en aura jamais. 

C’ ejl un homme ifolé, qui vit en volontalre .• 
Qui n efl Bourgeois , t/fòbé, Robin , ni Mili^ 

taire : 
Qui va, vieni, veille , fue, & fe tourmen» 

tant bien 

Travaille nuit ^ jour , Ù' jamais ne fait 

rien &c. 

Traile Scene dell’Atto I. è graziola e caratteri- 
ftica la IV., nella quale Dami fi trattiene col 
fervo fu i fuoi amori per una pretefa Letterata 
Provinciale , ch’egli non conofce fe non per le di 
lei Poelie recate dal Mercurio. E’ prevede che na- 
fccranno da quefto matrimonio 

Def 
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toes Pìèces de Théàtre des rares tnfans.* 

eì già ne conta almeno tre^ c deftina al primo 
la Poefia Comica, al fecondo la Tragica , « 
all’ultimo la Lirica, riferbando per fe di pub¬ 
blicare in ogni anno un mezzo Poema, e per la 
moglie un mezzo Romanzo ; tratti individuali 
del carattere che fubitp danno al ritratto la ve¬ 
ra fifonomia . La Dulcinea di quello Don Chi- 
fciotte poetico allude all’ avvenimento di M. Mail- 

lard Poeta Brettone , il quale avendo pubblicate 
varie Poelìe di poco momento fotto il nome di 
Mademoìfelle de Malcrais , ne ricevè gli elogj de’ 
più celebri Poeti Francefi, e varie dichiarazioni 
d’amore in vérfi • ma gli elogj e gli amori lì 
convertirono in difpregj torto che l’Autore eb¬ 
be l’imprudenza di fmafcherarfi . Trafparifce nella 
VI. Scena dell’Atto III. la grazia comica di 
Molière oggidì perduta totalmente in Francia. 
L’incontro di Arpagone e del Figliuolo fi è in 
certo modo rinnovato in quello di Balivò e di 
Dami fuo Nipote , al di cui vero ftupore , da 
Francaleu creduto effetto dell’ arte da efli pofta< 
in rapprefentare una Scena, grida attonito : 

Comment dìable\ à merveìlle! à miracle! eou» 

¥age ! 

On ne f^auroh jouer mieux que vous da vifage. 

Sommamente comica ancora è la Scena IV. 
dell’ Atto IV. , nella quale Francaleu , che ha 
dato la fua parola a Balivò di far carcerare il di 
lui Nipote, prega rirtelTo Dami, di cui fi trat- 

A a ta. 
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ta, a volerfi adoperare per quefta carcerazione. 
Dami fé n’ era fcufato iùlla difficoltà che ha un 
Poeta di farli luogo nella Corte , dove, al fiio 
dire, 

Nous fommes éclipfJs par le motndre mintns^ 

Et là, cornine autre pari y let fens entraìnent 

r homme, 
Minerve e/l écondulte , Venus a la pomme. 

Ma avendo di poi intefo che fi trattava di lui 
fielTo, fi ripiglia dicendo. 

Oh ! je le fervirai y Jt ce r/ ejl que cela. ■ 

Prancàleu ricufa, avendo pehfato di valerfi d’ un. 
altro; Dami infifte , e le fue premure piacevo¬ 
li per lo Spettatore animano egregiamente la Sce¬ 
na. Lepida è pur la Scena VI. di Difetta, che 
deliramente fa confeflare a Dami di effer l’Auto¬ 
re anonimo della Commedia , che poi fi dice fi- 
fchiata in Parigi. La VII. è ancor più vivace c 
piena di fale comico, nella quale Dorante ingan¬ 
nato dagli abiti di Difetta, la crede Lucilia , e la 
rimprovera per averla forprefa nell’ atto che Da¬ 
mi le baciava la mano . Lo fcoglimento corri- 
fponde alle grazie di quell’ eccellente Commedia , 
nella quale fi motteggia con tanto garbo fu di un 
ridicolo comune a tutte le Nazioni colte, il qua¬ 
le infelicemente fu maneggiato dal Signor Gol- 
doni nella Commedia àt' Poeti. 

M. le Sagey nato a Ruft in Brettagna nel 
^^11' ) 6 morto a Boulogne fur-mer nel 1747’ » 
diede al Teatro Francefe l’eccellente Commedia 

di 
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di Tuvcaret ^ e la bejliflima Commediola di Cr/^ 
[piti rivai de fon Maitre. 

Giambatida Rouffeau , nato in Parigi nel 
làóp.f e morto nel 1740. , compofe anche due 
Commedie, le Flatteur e le Capricieux . Queftc , 
mal grado de i loro difetti, non fono da difpre* 
giarfi , e debbono per certo aptiporll , ficcome 
dice beniflìmo il Signor Paliffot , „ a tutte le 
„ rapfodie rQmanzefche , colle quali i Comme- 
,, dianti Francefi hanno avvilito il loro Teatro 
„ da alcuni anni in qua ,,. 

Dopo quelli foprallodati Autori comici Af. 

de la Chauffée y nato in Parigi nel l <^91., e morto 
nel 1754., ha maneggiato un genere di Commedia te¬ 
nera nel Pregiudizio alla moda, qual genere, fe fi fblfis 
contenuto ne’giufti limiti, farebbe a’giorni nollri fenza 
giullizia proferitto dal giudiziofo Abate 
Caftres nel fuo Dizionario di Letteratura tom. I. 
pag. z66. feqq. c ne: tre Secoli letterari de’ Fran- 
^. * > perchè il tenero dee far molti palli prima, 
di pervenire al tragico, e la Commedia può be¬ 
ne aver le fue lagrime fenza cangiar natura. Ma 
la Commedia tenera ha degenerato fin nelle mani 
del Signor de la Chauffée in un’azione totalmente 
larmoyante e difettofa , come fembrami la Mela- 

ntda ^ e l’v45wor per iAmore\ dove è ricorfo anche 

Aa a aU 

* Il primo che in Francia egregiamente fcriffe con¬ 
tro la Commedia piangevole e la Tragedia cittadinefea 
fu M. de Chajfiron Teforiere di Francia, e Configlie- 
^ al Prelidiale , Accademico della Roccella. Leggan- 
fi le di lui eccellenti Rifleffioni fu quello nuovo ge¬ 
nere di Dramma ermafrodito nella Raccolta dell’ Ac¬ 
cademia de la Rochelle tom. IIL 
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tllc Fate e trasformazioni * . 

Mentre quefto genere viziofo prendeva voga, 
M. Greffet dipingeva mirabilmente un Malvagio 
fpiritofo , che lotto un’ efteriore polito nafconde 
il cuor più nero e 1’ empietà più raffinata, carat¬ 
tere poetico che moftra in un’individuo la mal¬ 
vagità di un grandiffimo numero di perfone che 
compongono le focietà culte ** . Tale è il fuo 
Méchant , Commedia di carattere ammirabile, 

ver- 

* Da quarant’ anni in circa il comico- fi è andato 
fempre più allontanando dalle Commedie Francefi, 
e per fterilità d’ingegno vi è fiato fufiituito il pate¬ 
tico e r orrido . Ninna cofa eflendo tanto difficile , 
quanto il far ridere gli Uomini gentili e perfpicaci, 
non è maraviglia, che i Francefi in quefio Secolo di 
fcadimento fìenfi ridotti a far Commedie romanzefche, 
le quali , al dire del Signor di Voltaire, fono piutto- 
fto faggi di Tragedie domejliche o cittadine/che , che 
la naturale e piacevol dipintura de i ridicoli correnti. 
Quefia fpezie bafiarda , quantunque abbia fpeflb il 
merito di commuovere gli Spettatori, non efiendo nè 
comica , nè tragica , non porga a dovere i vizi e 
le paffioni, e manifefta abbafianza non folo l’impo¬ 
tenza , in cui fono gli Autori, di creare vere Com¬ 
medie e vere Tragedie , ma il loro gufto eteroclito 
e depravato. Thalle alme à rire (dice un favio Scrit- 
tor Francefe) & la forcer à répandre des larmes , c’ eft 

ìnfalter à la gaìti de fon caraBère : 

Le comque, ennemi des foupirs & des pleure , 
iV’ admet point en fes vere de tragiques douleurs, 

Boileau art. poet. 

** Quand on jo'ùa pour la premiere foie la Comédie 
du Méchant, fe.me fouviens ( fcrive colla fua folita 
ingenuità l’eloquente Filofofo Cittadino di Ginevra ) 

qu'on 
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vcrfeggiata eccellentemente, e rapprefentata la pri¬ 
ma volta nel 1740. Per un Atto intero , prima 
che fi vegga , Cleono è annunziato c dipinto 
con quanta maeftria pollano avere le moderne 
Scene . A gran tratti è marcato nella Scena II, 
da Liletta ; 

J” il n avoit de mauvaìs que le fiel qti il dijlìle^ 
Ce ferole peu de chofe, & tous les mddifans 
Ne mifeitt pus beaucoup Charles hormétes gens; 
Je parie de ce goàt de troubler ^ de détvuive, 
Du falene de brouiller du plaifir de nuìref 
Semer Ì aigreur, la baine, Cr la divifìon , 
Falre du mal enfia, voilà votre Clém. 

E verfo la fine della medefima : 

Il animoie Madame, en Papprouvanf eoue base 
Son air ydes demimofs que vous nentendies^ pas^ 
Cerfain ricannemenf, un Jilence perfide . 

Cleone fteflb perfeziona il proprio ritratto nell’ 
ottima Scena 1. dell’Atto II.; 

Quand je riy erouverols que de quoi m’amufer^ 
0b\ c ejì le droie des Gens, & je veux en ufer. 

Aa 3 La 

qti on ne frouvoìt pus que. le róle principiti répondie au 
tìtre . Cléon ne parut qu un homme ordinaire ; il itoie^ 
dìfoit-on , comme tout le Monde . Ce fcélérae abomina^ 
ble doni le caraElère fi bien expofé , auroit dù faire 
frémir fur eux-mèmes tous ceux qui ont le malheut de 
lui reffembler , parut un caraSlère tout-à-fait manqui , 
& fes noìrceurs pajferent pour des gentilleffés, parce que 
tei qui fe croyoit un foft bennate hoparruy iy retonnoìfi 
foie txa\t pour trait. 
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Li Scena III. dell’Atto II. è piena di dipinture 
naturali del gran Mondo di Parigi ; e bene arti- 
iìciofa è la VII. dell’ abboccamento di Valerio 
con Cleone . La IX. del III. contiene un bel 
giuoCo di Teatro : Cleone da una parte anim^ 
Valerio a comparire uno ftordito, un diflennato, 
e dall’ altra fotto voce rileva con Geronte tutte 
le di lui fciocchezze e impertinenze ; Valerio s’ 
induftria per riufcire a fcreditar fe fteffo ; Geronte 
s’impazienta , freme , fi pente, rifolve di rompe¬ 
re ogni trattato . Una delle pili belle è la IV. 
dell’Atto IV., nella quale A ri fio , eh’ è un per- 
fonàggio virtuofo imitato dal Cleante del Tartufa 
fo, cercando tutte le ragioni per diftaccar Vale¬ 
rio dall’ amicizia di Cleone , fa varie dipinture 
fommamente vivaci e naturali de’ Malvagi che 
affettano di dare il tuono negli Spettacoli , di 
quei che prendono 1’ aria beffarda , di quei che 
vogliono parer gravi e laconici. Non può termi¬ 
nar sì vaga Scena con una oflervazione nè piii 
vera, nè più gloriola per l’umanità. Valerio te¬ 
mendo di parer (ingoiare per troppa bontà, afle- 
rifee che tutto il Mondo è malvagio, ed Arifto 
diftrugge queft’opinione ingiuriofa: 

Tout le Monde ejl méchant ? Outy ces caeurs 
ha'iffables, 

Ce peuple d* bommes faux , des femmes , d^ 
agréables 

Sans principes , fans meeurs , efprtts bas & 
Jaloux, 

fi rendent jufiice en fi méprtfant tous. 
£n va/» ce peuple affreux yfans fiein O" fans 

firupule y 
De 



DE’TEATRI. 375 
JDe la bonté du coeur veut falre un ridicultj, 
Pour cbaffèr ce nuage ^ <& voir avec clarté 
Que /’ homme n^fl point fait pour la michan» 

ceté, 
Confulteg^i écouteg^ pour juges ^ pour oroflet 
Les htmmes raffemblés, voyes^ à nos SpWacleS 
Quand on peìnt quelque tratt do^.candeur , dt 

bonté , 
Qìi brille en tout fon jour la tendre humanitéy 
Tous les coeurs font remplìs £ une volupté pure^ 
Et c ejl là qu on entend le cri de la Nature. 

L’ultima Scena dell’ Atto IV. contiene prcflb a 
poco lo fteffo ftratagemraa ufato da Eiraira nella 
V. del IV. Atto del Tartufò, febbene l’arte co¬ 
mica che campeggia nella Scena di Molière, è piU 
rifentita, più vivace, più maeftrevole . Lo fcip- 
glimento del Méchant avviene felicemente fenza 
violenza, e fenza sforzo per mezzo d’una lettera 
di propria mano di Cleone . 

Dieci anni dopo della Commedia di M.Gref. 
fet Madama de Graffigny produffe la fua Cénie y 
che intitolò Pièce Nouvelley la quale,benché non 
lafci d’intereffare, è aflài Vicina alla viziofa C«»* 

media lagrtmevole *. 
A a 4 M. de 

* Le Roman dramattque de Céttle ( dice U Signor 
Paliffot} n eji qttune imitation de la Gouvernante de 
la Chaufsée, imitation très-infétieure à originai. Cet» 
te Pièce eut cependant du fuccèsy comma P Ouvrage c* 
une femme , & parve que £ ailleurs elle fut très-bten 
reprifentée •. car d efi un avantage de ce genretnédiocrCf 
qui H a aucun caraSlère décide t d'offrir un facces Jga- 
lement facile aua Auteurs auu a^$aui^ qui n ont 

pas 
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M. de Voltaire è mal riufcito nel genere co« 

mico , tutto che fiavifi provato tante volte . 
Le fole fue Commedie applaudite fono il F/- 
gltuol Prodigo , la Scoxgefe , e la tJanina ^ e pur 
fon piene di negligenze e difetti vifibili, fpezial» 
mente la^ feconda, tratta da un Dramma Inglefe 
del Miniftro Scozzefe Hume. 

Qualche buona Commediola fi è prodotta an¬ 
cora in mezzo all’inondazione delle Tragedie èourm 
geoifes e delle Commedie larmoyantes j'^come Les 

Moeitrs du tems del Sig. Saurìn , Les ofdieux dtt 

Goàt di Claudio-Pietro Patu^Les Hommes delSig. 
di Saim-Foix ^ L' Impertinent di M.Defmabys ^ Le 

Francois i Londres de Boiffy * ^ L'^rtglots 

À Bordeaux &c.^ ma, molto pih pregiate e veramen¬ 

te 

pas ajfez de talens pour attetndre à la perfeSlìon du 
vrat gente , Mais^ à la le&ure , on s' apper^ut que le 
jjylf de Cenie était fouvtnt nèologtque & pricieux . . , 
Cependant il y avatt de /’ intérét dans Gènte y camme 
d*^t la Gouvernante y cet intérét prévaut toujours fut 
les fautes dans les bons Ouvrages y & donne un certaì» 
jucces mime aux plus médiocres, 

Boifsy a fait plus de trente Comldies ( di¬ 
ce il Signor Palijfot ) dont il «’ ejl tefté que les De- 
kMi* j Franfais à Londres , ^ le Ba- 
billàrd , Ses vers foni en- gènèral p/eins d efprit , & 
I on penfe qu^ il edt pu fe fatte un nnm dans la faty- 
tOy mats tl n eut'que trh-rarement la force comique , 
i lut manquait la tannai (fante apptofondie du cxurhu~ 
matn y celle du monde & celle de fon art .... Cejl 

de connaiffances ob/ervations rifltchies 
qut rend M. de Boifsy prefque tou/ours glacìal, malgré 
la vtvaaté de fon efprit & des talens trés difìinguis. 

k • volumtt in oftavo , qui en forme- 
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degne di gran loda fono le feguenti Commedie,” 

cioè Le Retour de P Ombre de Molière , La Co-' 

quette fixée ^Les Marlages ajfortis del Signor Aba¬ 
te de Votfenon , La Doublé Extravagance, Le Faux 

Généreux di Antonio Bret , c malTiraamcnte la 
Comm^ia àtFilofofi moderni Francefi diJVf. 
liffot , fcritta con iftile comico , e con libertà 
Ariftofanefea , e imitata in parte dalle Donne Let¬ 

terate di Moltere. V Homme Dangeréux , altra di 
lui Commedia impreffa , ma non rapprefentata 
per le folite forde macchinazioni e cabale della 
potente Setta Enciclopedica , contiene 1* ifteffa 
materia e l’iftefle grazie de’ Filofofi . Ecco come 
in efla fi favella de’ cattivi Drammi Francefi de’ 
giorni noftri : 

Je ne faurats fóuffrir ces bourgeoifes douleurs , 
Dont on veut profaner la Scène de Molière .... 
Je ne me piqué pas de ce ton empbatiqtte, 
De ce fìyle impofant, lugubre , magntfique * 
Mais j ofe maintenir que vos Dramès bourgeots 

Outragent Melpomène & Tbalie à la fois j 

Que cefi mal à propos embrouiller les deux Scènes^ 

Que tour ces lieux communSy & cespeintures vaineS 

De crtmes révoltans ^ J incroyables vertus y 

Ces traits exagérés & toujours rebattus, 
y4ujji loin du bon fens que loin de la Naturéy 

Som du plus mauvais goàt la preuve la plus sàre. 

E^U ancora è ben degno di metterli fotto gli oc¬ 
chi della Gioventù il feguente fquarcio della me- 
defima Commedia , nel quale con una felicilfima 
ironia fi numerano le perniciofe confeguenze della 
filofofia de’ moderni Deifti c Materialifti Fran¬ 
teli . Il Secolo y dice Dorante Filofofo, ha faui 

fatti 
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tanti progredì, che ormai può bravare e f odio , e 

Finvidia'^ e Valerio rifponde: 

Sans doute ^0“ Fon ne vit jamais tant de gènte^ 

Tant de produBions eharmantes, plus de moeursl 

Mh ! quoi de plus fensé que nos jeunes Seigneurs? 

Quel ufage admirable ils font de leurs richeffes / 
Quel goàt dans leurs plaìfirsl quel choix dans 

leurs tnaitreffes! 

De nos femmes fur^tout F bonneur n efl poìnt 

fufpeBy^ 

.%AuJfi je *n interdis tF en parler par refpeB. 
admire nos Savans . Que leur philofophie 

répandu de fleurs ^ d'agrémens fur la vie! 

Graces à leurs travaux^ nous fotnmes dégagés 

Du fardeau des devoirs & des vieux préjugés. 

If agréables pédans tous nos cercles foisonnent. 
leurs foupés divins nos Financiers raifonnent. 

Nos Ahbés font decens y nos Robins Jludieux.’ 

Je fuis de votre avis, le Siede ejì merveilleux. 

Goldoni avea fcritto in Italia una Commedia 
intitolata ì\ Padre di Famiglia non molto felice, e 
M. Diderot ha voluto trattar quello fteflb carattere 
con maggior cura . Goldoni è più comico ’ ma 
Diderot riefce bene nella dipintura dell’ Innamo¬ 
rato. Elle pleure (dice Saint-Albin) .* elle foupi^ 

re •• elle fonge d x’ éloigner y & fi elle x’ éloigne , 
je fuis perdu . E’ ben vago il pronome Elle po¬ 
llo prima di aver nominato Sofìa j ed a qual al¬ 
tra penferebbe Saint-Albin ? Delicato è ancora 
ciò ch’egli dice nella Scena Vili, dell’Atto II. 
Si on me la rèfufe qu on m'apprenne à F oublier 

i»’ oublier ! Qui ? Elle ? Moi ? je le pourrois ? je 
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/e Vùudroìs ? Que U malediBion de mon Pere s' a» 

ctìmplijfe fur maiy fi jamais j en ai la pensée. E 
allorché il Commendatore di lui Zio vuole atter¬ 
rirlo , dicendogli , che fe ’l Padre 1’ abbandona , 
appena gli refteranno per vivere mille cinque¬ 
cento lire di entrata , l’Innamorato con leg¬ 
giadria ne deduce una confeguenza contraria , e 
dal Zio non afpettata : /’ ai quinn^ cents livres 

de rente ? tA'h Sriphìe , vous »* habiteve^. 

un toh . l^ous ne fentire^ plus les atteintes de l» 

mìsdrff. Un giovane ftudiqfo ne oflerverà i riferi¬ 
ti pochi tratti naturali e felici, e fuggirà d’ i- 
mitar l’Autore nel carattere d’ un Padre di Fa¬ 
miglia , che piange a tutte l’ore, e filofofa va¬ 
namente : d’un Padre, cui non manca buon cuo¬ 
re e tenerezza per gli figli, ma si bene una pru¬ 
denza attiva nelle circoftanze fcabrofe: d’un Pa¬ 
dre ricco, che in vece di far la figura principale 
in ciò che maggiormente importa , fi riduce a 
tapprefentare il fecondo perfonaggiò dopo il Com¬ 
mendatore , che colle fue maniere, co’ fuoi pre- 
giudizj , colle fue ftravaganze mette la cafa in 
ifcompiglio , e riduce alla difperazione il Nipo* 
te {*) . Si è dunque a quelli tempi tentato due 
volte di moftrar fulla Scena un Padre di Famiglia, 
c non pertanto quello carattere attende ancora 
un pennello felice che lo colorifca a dovere in 
un quadro comico . Il Figlio naturale del mede- 

fi mo 

(*) Di quella Tragedia domeftica e romanzefea di 
M. Diderot vien portato il feguente giudizio dai Si¬ 
gnor Paliffot : Le Pere de Famille éfl un de ces Ro- 
mans ampoulès que les Philofophes dt rus Jeurs font 

’tenvenus dH appetì et Comidita i ’ 
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fimo Autore è tolto in gran parte dii f^ero i/fmico 
del Goldoni j ma per dirla vi fi vede peggiorata 
la favola Italiana, e annegata fra varie fituazio* 
ni femi-tragiche prefe in preftito altrove ; c 
foprattutto vi fi trova cotal affettata riftucchevole 
faviezza in tutti i perfonaggi, e fpecialmente nel 
Figlio naturale c in Coftanza , che farà Tempre 
sbadigliare chi , penfando di leggere una produ¬ 
zione comica , fi trova per le mani un nojofo 
Componimento fertofo. 

Tutto che dal fqprannominato Autore de i 
tre Secoli della Letteratura Francefe venga anno¬ 
verata fra le altre viziofe Commedie lagrimevo’ 
ti r ingannata fenfibile Eugenia di M. Beau- 
marchais , pure T intrigo appartiene puramen¬ 
te alla Commedia , e i caratteri fenza dubbio 
fon comici , e gli affetti delicati . Dice ella 
nella II. Scena dell’ Atto I. : Il m' avait cacbé 
ces bruits dans la crainte de rn affliger. 
Gomme il nt a régardée en repondant ! ^Ab ma 

Tante, que je /’ aime ! Quefta delicatezza , quefta 
maniera di efprimerfi , non appartiene al genere 
comico fimile a quello della Perintia , dell’ An- 

dria , dell’ Hecira ? La V. e 1’ VIIL Scena dell’ 
Atto III. fon belle c teatrali . La III- del IV. 
è ben patetica , e v’ è a maraviglia efpreflfo un 
Padre virtuofo oltraggiato, il quale pieno del fuo 
dolore fi Infinga di trovar in Corte giufiizia c 
pietà : /’ ai pris mon parti. /’ irai à la Cour... 
Oui, je vats f aller . . . Je tombe aux piede du 

Boi / il ne me rejettera pas . . . Et pourquoi me 

rejetteroit-t’il? Il efl Pére . . . je l'ai vu embraf- 

fer fes enfans • . . Je lui dirai . . . Sire , vous 

étes Pére ^ bon Pére ^ je le fuis au£i &c. Quefta 
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locuzione conviene alla Commedia, ed è nel tem¬ 
po fteflb natufale e piena di calore . Tutto poi 
cede alla delicatezza dell’efclamazione di Claren- 
don,E//? me , colla quale nel fine previe¬ 
ne le parole di Eugenia già intenerita . I due 
%/fmki è un’ altra Commedia del medefimo Au¬ 
tore , che ha gli fteffi pregi della precedente, ed 
i caratteri fono ancor piìi proprj del genere co¬ 
mico . Ma perchè queft’ ingegnofo Autore di due 
Commedie fiffatte ha avuto riguardo a non dar¬ 
gliene il titolo , contentandofi di quello di Rap- 
prefentaxjone ì Poteva ben lafciar quefto e l’altro 
di Dramma al Fabrìcante dì Londra , zWUmanìtà , 
all’, e fimili componimenti anfibj , ne* 
quali per altro fpicca uno fpirito d’ umanità e 
di virtù , che dovrebbe, in vece delle groffolane 
buffonerie e laidezze, riempiere per tal modo tutto 
il Teatro, che non.poteffe lafciar di riflettere fu 
gli animi degli Spettatori , e diffonderfi per la 
Società. 

Carlo CoUé y nato in Parigi nel lyop. , Se- 
gretario ordinario e Lettore del Duca d’Orleans, 
è Autore di un Teatro di Società yy nel quale (fe¬ 
condo che ci attefta il Signor Paliffot , Critico 
acuto, e Giudice efpertiflìmo de’ Componimenti 
teatrali) „ trovanfi eccellenti Scene comiche. La 
,, di lui Commedia di Dupuìs & Defronaisyhèn- 
„ chè delti qualche volta la tenerezza ed anche 
„ le lagrime , è affai lontana per la verità de i 
,, caratteri e per la femplicità degl’ incidenti, da 
„ que’Drammi romanzefchi , così poco degni di 
„ ftima fotto il nome iì Tragedie cittadinefche, e 
„ di Commedie pìangolofe , pel cui cattivo genere 
„ il Signor Colld ha non di rado manifeftato il 
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,, fuo dìfprezzo. Dupuls &" Defronais è vcratncfl<» 
,, te una Commedia nel gufto di quelle di Te- 
„ renzio. I fentimenti ne fono veri , i caratteri 
„ ben foftenuti, e’I dialogo naturale e tal quale 
„ deve effere “ . Nell’ altra Commedia di M. 
Colle, intitolata La Partie de Cbaffi Henri IV. 
che noi abbiamo letta, i caratteri fon dipinti con 
tutta la maeftria comica, e la locuzione è molto 
falfa c felice . Ma il foprallodato Autore de i 
tre Secoli della Letteratura Francefe la pone nella 
clalfe delle riprovate Commedie plagnevoli j e 
perchè mai ? Vuol egli tener per Commedie vi- 
ziofe tutte quelle che fi allontanano dalle Farfe 
c dalle Commedie baffe ? Reftringerebbe in trop¬ 
po angufti confini la comica giurifdizione * . 

Il Teatro lirico è flato coltivato da La-Mo^ 
thè , Dancbet, Meneffon, La Roque , Pellegrin / e 
poi da Fufelier , Cahufac , Roy ^ e Bernard^ de* 
quali due ultimi molto pregiali dagli odierni Fran- 
cefi r Opera di Calliroe , e di Cajlore e Polluce . 
Ma una novità muficale d^na dello fpirito fìn- 
golare di Gian-Giacomo Rouffeau fi è veduta in 
Lione a quelli tempi rapprefentandofi il fuo Pig- 
malione . Per dare un faggio della declamazione 
teatrale e della Melopea de’Greci , egli ne fece 

re- 

• La Partie de Chajfe £ Henri IV. del Signor Col¬ 
le y e le Roy & le Fermier di M. Sedarne , furono, 
tratti da un Dramma di un’ Autore Inglefe y e cq- 
flui lo tolfe, fenza farne motto , da una -Commedia 
Spagnuola di D. Juan de Mathos de Fragofoy intito¬ 
lata Il Savio nel fuo Ritiro , la quale , come prova 
r Avvocato Linguet nel fuo Teatro Spagmoto tradot¬ 
to in Francefe e ftampato in Parigi nel 1771. y è fu- 
petiore alle connate tre Copie. 
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recitar fenza veruna forte di canto le parole ; e 
la Mulìca , efprimendo gli affetti del perfonag- 
gio, fecondandone i movimenti, dipingendone la 
fituazione , riempiva foltanto gl’ intervalli e le 
paufe della declamazione. Molti pezzi di Mufica 
furono compofti dall’iftelTo Roujfeau, e’I rimanente 
da M.Cotgnét. Quello faggio ben riufcito in Lione 
dovrebbe eccitare qualche altro Paefe,non dico a 
rinunziare a i proprj Spettacoli nazionali , ma al» 
menp ad accrefcerne la varietà con ripetere l’in¬ 
venzione del Filofofo Ginevrino . Un’altro Dram¬ 
ma mufìcale di Gian-Giacomo Rouffea» merita 
che fia commemorato qui, ed è la di lui grazio* 
fa Paftoralc , intitolata Le Devtn de Village, Ope¬ 
ra affai pregiata per la fua delicatezza e fempli- 
cità tanto nelle parole, quanto nella Mufica com- 
poffa dall’Autore fteffo *. 

Per V Opera Comica hanno lavorato Le-Sage, 
morto nel Pannard morto nel ly^O., F«y<f- 
iier, Colle, Piron , Omeval, Carolet, fino al 

^ 1745., 
* On fait ( fcrive M.. Palijfot ) avec combien a at- 

deur le Public a accueillì le Devio de Village, 
rale remplie de graces & digne de Pdge di’ or, s' il etti 
exijlé ' Rien de plus intérejfant y de plus àélicat , de 
plus naif que les paroles & la muftque de cet Opera. 
On rt a pas l'idée ni à' un colorìs plus frais , ni d' un 
meilleur fon de fimpUcitè champètre . Combien de fois 
n a-t-on ripètè ces jolies chanfons t'Tawl qu’à mon Co¬ 
lin j’ ai f{u plaire, Je vais revoir ma charmante 
mattreffe, &c. ! Voilà ce qui doh toujours charmer , 
Voilà ^e langage qui va au cocur, parce qu ii en vienty 
langage bien prèfèrable a ces petites bluettes frivoles , 
à ces pointes, en un mot à tous ces lìeux communi dou~ 
cereux , & ìnfipidesyquì rendent nos ehanfons à la mo¬ 
de fi puèrileSy fi rìdicules y fi mèprifables . 
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1745., quando tale Spettacolo fu proibito ne’Teàtri 
delle Fiere . Conceffo poi quello al Teatro Italia¬ 
no di Parigi, vi fi è fopra tutti fegnalato Carlo- 
Simone Favart , particolarmente colla fua Cher- 

cheufe d'efprit che viene riputata la pili ingegnofa 
e perfetta Opera Comica che fi abbia la Francia . 

Quanto alla Commedia Italiana, effendo (la¬ 
ta licenziata la Compagnia antica , non ve ne 
fu per diciannove anni fino al lyi^., quando il 
Duca d’Orleans Regente vi fè venire la nuova Com¬ 
pagnia di Luigi Riccoboni. Quelli nuovi Attori da 
prima s’intitolarono Commedianti di » e mor¬ 
to poi quello Principe, confeguirono il titolo di 
Commedianti del Re e una penfione di quindici¬ 
mila lire nel 1713. I Componimenti da loro rap- 
prefcntati ne’ primi anni nell’ Idioma Italiano fu¬ 
rono quali tutti delF ^Arte, ripieni di apparenze , 
incantefimi, e buffonerie. Per le quali cofe fi vi¬ 
de ben prello il lor Teatro fpopolato . Sperarono 
in vano di richiamare il concorfo col ripetere i 
Componimenji Francefi de’ loro predeceffori , e 
perciò erano già determinati a ufcir di Parigi ; 
ma il Pubblico , benché poco contento delle lo¬ 
ro rapprefentazioni, era però pago della condotta, 
urbanità, e rifpetto di quelli Attori forellieri, e 
gli vedeva partir con pena . Ciò meffe alcuni 
Poeti nazionali a fcrivere pel loro Teatro va¬ 
rie Favole Francefi , nelle quali s’ingegnarono di 
accoppiar la ragione e la novità colle grazie dell’ 
Arlecchino. E quindi nacque una Commedia che 
partecipava della Francefe e dell’Italiana iftriom- 
ca ; nel qual genere tra’Francefi fi fono contraddi¬ 
lli nti i Signori Autreau, Le Grand , Fufelier , BoyJJi, 
Marivauxy e fopra tutti il delicato Saint^Foix yil 

fé- 
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fecondo e ingegnofo Favart , e ’l graziofo e fpì- 
ritofiffitno Abate de Voifenon , e tra gl’ Italiani 
Domenico , Romagnefi , e Riccoboni . Quanto 
alla maniera di rapprefentare di queft’ Italiani fu 
molto bene accolta in Parigi . Alcuni Eruditi 
Francefi a villa della Compagnia di Riccoboni 
han rimproverato a’ioro Paefani l’affettazione c la 
durezza. „ Io preferifeo ( fi dice nell’ anno Z440 
„ dìVóltaire) quell’Italiani a’vollri infipidiCom- 
„ medianti Francefi , perchè efli rapprclèntano 
,, pili naturalmente, e per confeguenza con mag- 
„ gior grazia, e perchè fervono il Pubblico con 
„ più attenzione . „ I nollri Commedianti Italiani 
,, ( dice M. Diderot ) rapprefentano con più fran- 
„ chezza de’ Francefi .... Nel loro gellire ap- 
„ parifee un certo non fo che d’originale e faci- 
„ le che mi diletta , e diletterebbe ognuno , fe 
,, non veniffe sfigurato dal loro dialogo infipido 
,, e dall’ intreccio aflurdo “ . Con giulla ragione 
afferma dunque il Signor D. Antonio Eximeno 
nel fuo libro deW Origine e delle Regole della 
Mujìca &c. ufeito in Roma nel 1774., che,, non 
j’, ottante la riforma del Teatro Francefe , vi è ri- 
,, matto da tempi antichi l’atteggiamento, il qua- 
„ le, quantunque a’ Nazionali non paja ttrano , 
5, a’ Forettieri fembra ttravagante e ridicolo . I 
,, Commedianti pajono energumeni, che ad ogni 
„ atteggiamento vogliono fiaccar le braccia dal 
,, corpo , ed efprimono un’ affetto di pena colle 
„ contorfioni , con cui potrebbe un’ ammalato 
j, efprimere un dolor colico “. Non fo fe il Si¬ 
gnor Eximeno fia flato teftimonio oculare dell’ 
•atteggiamento de’Commedianti Francefi ; ma lò 
fu certamente il Bolognefe Pier Jacopo Martelli, 
il quale ne ragiona con conofeimento nel fuo 

B b Dia- 
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Dialogo fopra la Tragedia ^Antica e Moderna . 
„ Offervo (egli dice traile altre cofe nella Sef- 

lione VI.) ne’Francefi piuttofto un Poeta, il 
„ quale recita le fue Poefie , che un’ Attore, il 
,, quale efagera le fue pallìoni, mentre non fola- 
,, mente efli alzano in armóniofo tuono le voci 
„ ne’ grandi affari, ma ne’ bei palli e nell’ enfalì 
,, de’ gran fentimenti ; di modo che par che non 
„ folo efli vogliono rilevare la verità deU’afFetto 
„ naturalmente imitato , ma anche 1’ artificio e 
„ l’ingegno del Tragico,,. Difetto è quello ve¬ 
ramente da non perdonarfi a un’ Attore, il qua¬ 
le non dee penfar nè a fe fteflb , nè al Poeta , 
nè allo Spettatore, ma unicamente all’affetto eh’ 
efprime e al perfonaggio che imita . „ Parlano 
,, ( dice ancora il Martelli ) gli Attori Francefi 
„ a voce baffa borbottando quando comparifeono 
„ dal fondo della Scena , e declamano più fono- 
„ ramente quando fi accollano al Profeenio “ . 
Ciò per altro potrebbe effere giuftificato dalle cir- 
coftanze de* penfieri e dell’ efpreflioni, fempre che 
fi aveffe cura, fenza moftrarla, di non far patire 
chi afcolta . „Si fituano male (profiegue) moftran- 
„ do il profilo all’Uditorio, e la voce va in un’ 
„ angolo del Teatro.,, Errore di tutti gli Attori 
groflblani, i quali non fanno 1' arte di accomo- 
darfi e alla verità del favellare cogli altri perfo- 
naggi, e alla decenza teatrale, e al comodo dell’Udi¬ 
torio . Negli Attori Spagnuoli offervo due difetti 
rimarchevoli derivati dalla poca deftrezza in con¬ 
ciliare quefli due riguardi * 1’ uno fi è il parlar 

■di profilo , come i Francefi * 1’ altro il metterfi 
dirimpetto all’ Uditorio a declamar le loro P-ela- 
eiónes con una inceffabile gefliculazione, non che 
delle braccia , delle dita, facendo confiflere l’abi¬ 

lità 
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lità in accompagnar ciafcuna parola con un’ atto 
che la denoti j ma di ciò e di altro nel mio J’/- 
ftema Drammatico. „ Sogliono , continua il Mar- 
„ telli , voltare le fpalle all’ Attore mentre gli 
,, fta parlando ; vizio frequente di Bouhour “, nel 
quale, e nel di lui imitatore Quinault, cenfura il 
foverchio vibrar di braccia . Si ride poi del tor* 
mento che danno al povero cappello , e riprende 
il veftito di ballerino che fogliono dare ad Aga¬ 
mennone . „ Ecco Agamennone ( ei dice ) col 
,, cappello e colla parrucca Francefe fino al col- 
„ lare • dal collo pofcia in giù in giubbone e in 
„ brache dintornate da giojelli, ricamate d’oro, 
,, fnello , ridevole, nè Francefe , nè Greco , nè' 
„ di Nazione che fi fappia finora fcoperta nell’ 
„ Univerfo . Quando arriviamo alle gambe , ec- 
„ colo divenir Greco in un tratto, ecco applica- 
,, ti alla calzetta di feta i tragici maeftofi cotur¬ 
ni , di modo che parmi appunto quella figura d’Ora- 
„ zio, Humana capiti &c. „ . Non parlano diverfa- 
mente de’loro Commedianti alcuni Francefi anco¬ 
ra . „ L’arte della declamazione (dice ironicamen- 
,, te un di eflì) fi è fra noi alzata a un punto 
„ fublime. Una Principefla irritata impiega tant’ 
„ arte per efprimere il fuo furor convulfivo , che 
,, lo Spettatore teme per l’Attrice. Un belPrin- 
„ cipe le rifponde con un’ atteggiamento geome- 
,, tricamente mifurato. Gli abiti , i popoli , le 
„ damigelle , le guardie, e le macchine vi fan- 
,, no tutta l’azione “. Io avrei { fcrive M.Clement 
nelle fue Offervazioni critiche fui Poema della De¬ 
clamazione teatrale di M. Dorat ) „ coperti di 
,) ridicolo i noftri Attori offefli, i quali caricano 
,, tutto, e non fanno parlare fe non per convul- 
„ fioni, i quali ci fanno patire per gli loro ftrani 

B b 2 „ sfor- 
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sforzi di voce e pel dilaceramento del loro pet- 

„ to &c. 
I Pantomimi Fran^fi di quelli giorni han 

fuperato i paflati. M. de Noveyye è uno de’ Bal¬ 
lerini moderni che hanno rimeffa in piedi l’Arte 
Pantomimica , rapprefentando con molta verità 
per getti Favole intere Eroiche e Comiche . M. 
Le^Picq è uno de’ Pantomimi piìi celebri odierni, 
il quale ha meritato d’ eflere encomiato in Na¬ 
poli in un’ Anacreontica dell’ illiiftre Poeta D» 
Antonio di Gennaro Duca di Beiforte. 

C A P O VI. 

Teatro Inglffi, %/flemano^e Spagnuolo del ynedejìmo 
noflyo Secolo. 

INGLESE. 

L* Entufiafmo per la libertà , 1’ orgoglio e la 
malinconia Brittannica , 1’ energia delle paf- 

fioni e della lingua , e ’l gufto pel fuicidio , 
influifeono mirabilmente nella Tragedia Inglefe , 
e le danno tanta forza e vivacità , che al di lei 
confronto la Francefe par che languifca come un 
dilicato color di rofa pretto a una porpora viva¬ 
ce. E fe la règolarità, il buon gufto , la verifi- 
tniglianza , l’interefle, e l’unità di difegno , che 
trionfano in quell’ ultima, accompagnaffero la ro- 
buftezza e 1’ attività della prima oggi che ne 
fon bandite le antiche buffonerie , la lite della 
preferenza farebbe decilh a favor dell’Inglefe. Ma 
gli affetti univerfali dell’ uomo trovandofi varia¬ 
mente in ciafeuna, Nazione modificati, la Dram¬ 
matica , quanto al gufto , dovrà Tempre fogget- 
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tarfi a certe regole relative , e particolari , e di- 
pendenti dal tempo, dal coftume , c dal clima . 
Nonpertanto il celebre o^ddìjon fi è ingegnato 
di unire alla forza la regolarità nel fuo Catone , 
e varj altri Eruditi l’hanno fecondato . Edoardo 
Tomg Autore delle Notti , amico c focio ne’tìra- 
vagli letterari di Swift, Pope, Richardfm &c. , 
morto nel 17^5. , ha fcritte tre buone Tragedie, 
il Bujìri, (tradotto in Francia da M. de la Place) 
rapprefentato con applaufo fui Teatro di Dmrjt- 
Lane nel 171^., la Vendetta ufcita nel 1721.,* 
i Fratelli Tragedia rapprefentata nel 1753. , la 
quale fi tiene per inferiore alla Vendetta ^ quanto 
allo ftile, ma merita indulgenza per eHer ufcitst 
da un’ uomo di fe0antanove anni. Quell’ infigne 
Poeta è morto nel 1755. Un’ altra Tragedia ha 
data alle Scene Inglefi il Sig. Savage troppo infelice 
figlio dell’ inumana Conteìia di Macclesfield , la 
cui memoria eccita il fremito dell’U inanità. Egli 
nacque da quefto mollro nel , e morì in 
prigione nel 1743. La fua Tragedia di Tommafo 
Overbury fu da lui compofta nelle taverne e per 
le ftrade nella maggiore indigenza. D’età di 18. 
e i^. anni già aveafi acquillato qualche nome con 
due Commedie, la Donna è un enigma, e J^iAmor 
mafcherato . Dal 1745. fino agli ultimi giorni fi 
è Tempre rapprefentata con fommo applaufo Sim 
gifmonda e , belliffima Tragedia diTbom- 
pfon, il cui argomento, tratto da una Novella inferi¬ 
ta nel pregiatifllmo Romanzo di Gii Blàs del Sig./e 
Sage fiato anche bene maneggiato in Francia da 
M.Saurin nella Tragedia di Bianche & Guifcard, 

, e in Italia dal Conte Calini nella Zelinda , dal 
Conte Manzoli in Bianca ed Frrico , e da Don 
Ignazio Gajone ndVtArJlnoe . Il Sig. Thompfon, nato 

B b g nei 
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nel 1700. e morto nel 1748., Autore ael Poema 
àeììt Quattro Stagioni già arricchito il Tea¬ 
tro con Sofonìfba^ xAgamennone ^ e ^/ilfredo y Tra¬ 
gedie ricevute con fommo gradimento ; ma la 
Na:fione malcontenta di lui per altro motivo , 
non volle afcoltare Edoardo ed Eleonora pubblica¬ 

ta nel ijgp. . , 
De»»//,il fam’ofo cenforc e nemico di Alef- 

fandro Pope, compofe una Tragedia condotta con 
ingegno e fcritta in buono ftile, intitolata t/fpplo 
e Virginia, foggetto così fpeflb trattato in molte 
Lingue moderne, ma con fucceflb non troppo feli¬ 
ce, per effere affai fcarfo d’incidenti e poco favo¬ 
revole da potére per cinque Atti tener attenti» e 
fofpelj gli animi degli Spettatori. 

Rowe, il Poeta Tragico più pregiato i» In¬ 
ghilterra dopo Shakefpear e Orwaì , ha data nel 
1755. la Suocera ambigiofa una delle fue 
migliori Tragedie fecondo il gufto degl’Inglefi *. 

Giorgio Lillo , onorato Giojelliere ^i Lon¬ 
dra, morto nel i73p., quantunque poffeduto avef- 
fe un carattere dolce, e coftumi femplici, è Au¬ 
tore di due atroci Tragedie cittadinefebe , 1’ un* 
intitolata Barn’well , o il Mercante di Londray 

e l’al- 

* Veggafene una bell’ analifi critica nella Gazzetta 
letteraria dell’ Europa tonti. VII. pag. 81, feqq. 

** Srfmwe//è il Principal perfonaggio del Dramma. 
Egli, quantunque giovane di buona indole , effendo 
fedotto da una donna da lui amata , ruba il fuo Pa¬ 
drone , affahina il fuo Zio benefattore, e finifee per 
pffere impiccato. Eppure quello fuggetto, atroce che 

®§1* è meno orrido di quello della Fatale Curio- 
fila, di cui lì pub leggere un’ ellratto nella Gazzetta 
letteraria dell’ Europa tom. VII. pag.295. feqq. Gior- 
%\o Lillo è ftimato il vero Autore dell» Tragedia cit- 
tadmefea preflb gr ingleli. 
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e 1’ altra Fatale Curiofità , fatali veramente 
conta'giofe compofizioni che hanno comunicata al* 
le Scene Francefi e Alemane la propria triftizia e 
le dipinture delle fcelleraggini più efecrande e 
vergognofe per 1’ Umanità. 

Ma ad onta di tante morti, tanto fangue, 
e tanti delitti enormi efpofti fui Teatro Inglefe , 
vi fi offerva, che ogni Dramma è preceduto da 
un Prologo rare volte ferio, e feguito da un Epi¬ 
logo ordinariamente comico , anche dopo i pili 
-malinconici argomenti, e vi fi vede foverite l’i- 
fteffa Attrice, che farà morta nella Tragedia, venir 
fuori co’medefimi abiti a far ridere gli Spettato¬ 
ri . Un Critico Inglefe cenfura feriamente quefto co- 
fiume degli Epiloghi nazionali , pretendendo eh’ 
«fio diftrugge per mezzo del ridicolo il frutto che 
potrebbe ricavarli dalla morale del Teatro . E 
perchè? Che conneflione ha l’una cofa coll’altra? 
La tetra fua morale quanto tempo dopo la rap- 
prefentazione tragica permette che fi pofia ri¬ 
dere? 

La gloria della Commedia Inglefe è crefeiu- 
ta per le favole del Signor Congrève , motto di 
cinquantafette anni nel lyip- Egli ne ha com- 
pofte varie efatte e fpiritofe, e piene di caratteri 
affai di moda nef gran Mondo , avendo coloriti 
con fomma vivacità gli uomini ben nati, falfi , 
doppj, e furbi in fatti, e nobili, onefti, e vir- 
tuofi in parole . La fua Spoja in lutto è fiata 
molto applaudita . Riccardo Stéelè Membro del 
Parlamento e compagno di x4ildifon nell’ Opera 
dello Spettatore Inglefe , compofe alcune Com¬ 
medie . Er^ fua maffima che i Componimenti 
teatrali doveano giudicarli fulla Scena , e non 
impreffi . Certamente acquiftano fama agli Au¬ 
tori , quando piacciono in Teatro pel maneg- 

B b 4 gio 
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gio felice degli affetti e de’ coftutni , e per la vi¬ 
vacità dell’ azione * ma le dopo che fono flati 
Rampati e letti con diligenza , non vi fi rin¬ 
viene una bellezza di ftilo corrifpondente , elli 
goderanno di una gloria paffcggiera , che pure 
avran comune con alcuni componimenti molbuo- 
fi. E la malfima di Stéde prefa per traverfo può 
favorire le Farfe fpropofitatc in pregiudizio de* 
Torrifmondiy delle Italiey e de’ Catoni. Il Signor 
di Voltaire confeffa che la fua Scoilefe è tra¬ 
duzione di una Commedia del Miniflro Anglica¬ 
no Hume per errore creduto fratello del cele¬ 
bre Iflorico, Filofofo e Politico dell’ifleffo cogno¬ 
me. Nel 1755. fi rapprefentò nel Teatro di 
Drury~Lane la Figlia ritrovata, Commedia del Sig. 
Edoardo Moore , nel di cui fcioglimento , comu¬ 
ne per altro e mille volte ufato , avvenuto per 
lo rimorfo d’ una Nutrice , non lafcia di tro- 
varfi qualche intereffe ; ma tutto il reflo è una 
filza di fcene leggiermente accozzate più che un’ 
azione ben graduata *. Soprattutto il perfonaggio di 

Fad. 
• Les Comiques Anglois ( dice il Signor Abate 'At- 

ttaud ) ont plus de verve que de goùt. Vanbrugh y Wi- 
cherley, Congreve & quelques autres ont peint avec vi- 
gueur les vices les ridicules : ce nefl ni Pinventton y 
ni la gq}^ y ni la force qui manque à leur pinceau ; 
mais cotte uniti dahs le dejfm , cette précifion dans le 
trait y cotte viriti dans la couleur , qui dijlinguent le 
portrait d' avec la caricature . Il leur manque fur-totit 
t art d' appercevoir & de faifir, dans le développetnent 
des caraSlères & des pajftons , ces mouvemens de fame 
nàifs y fimples & pourtant ftnguliers , qui plaifent & 
itonnent^ toujpurs y & qui rendgnt P imitation tout à la 
fois vraie & piquante ; c ejl cet art qui met Terence^ 
& Molière fur-tout, au~dejfus de tous le Comiques an- 
eiens & tnodemes, 
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Faddle baffo , triviale, poltrone , infame , intro¬ 
dotto in cafa di una Dama, la quale ne riceve 
anche lettere amorofe , preferito talvolta a un 
Colonnello che la pretende in moglie , e frat¬ 
tanto , come un Coviello o Brighella, prcfo pel 
collo, fcoffo , minacciato, cacciato or da quello, 
e or da quello , difpiacque con tutta ragione al 
Pubblico , che aflrinfe il Sig. Moore a tc^lieie 
da tal perfonaggio tutto ciò eh’ era epifodico . 
Egli poi coir iftruirci di tal ordine del Pubblico, 
€ col rimettervi nell’ impreflione quello che ne 
avea tolto per obedire , diede una pruova della 
perizia di effo Pubblico e della propria indocilità. 
Miglior pennello comico è fenza dubbio quello 
di M. Muyfhy Autore della Commedia intitola¬ 
ta la Maniera di fijfarlo^ rapprefentata nel lyól. 
Egli r ha compofta fu i materiali di due Com¬ 
medie Francefi, il Pregiudizio alla moda , e la 
Nuova Scuola delle Donne. L’azione forfè ne di¬ 
viene troppo complicata . Il leggitore fi difpone 
agli eventi di Lovemore , a quelli di Sir Con- 
fiant, a. quelli di Madama Belmour ; ma pur ne 
rifulta uno fciogli mento non infelice, benché non 
fia della natura di quelli che mettono con un 
fol colpo tutte le cofe nella neceffaria chiarezza. 
Il ridicolo d’ un marito amante della propria mo¬ 
glie fenza aver coraggio di manifeftarlò , è piò 
marcato che non è nella Commedia di M. de la 
Chauffée . Conftant diviene totalmente piacevole 
quando parla con dolcezza alla moglie effendo 
foli, e quando affetta afprezza ed umore al com¬ 
parir de’ fervi. Egli nella Scena II. dell’Atto li. 
fa nella propria perfona una dipintura curiofa di 
quelli che afpirano ad entrar nel Parlamento. 
„ Che non ho io fatto per voi ? ( die’ egli affa 

„ mo- 
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moglie). Non fono divenuto Membro del Par¬ 
lamento per darvi gufto ? Non mi fon fatto 
per un mefe veder piìi ubbriaco del mio coc¬ 
chiere per effer eletto ? Non ho tollerate tut¬ 
te r infolenze d’un popolaccio abominevole 
per foddisfare la voftra vanità ? Non metto poi 
a conto quella maladetta cicalata che mi con¬ 
venne fare. Dio fa come io la pronunziai , e 
come la Camera l’afcoltò/ Io non fapeva dove 

„ m’aveffi la teda. E che diavolo avea io a fare 
j, del Parlamento?,, La lezione che prende Con- 
ftant da Lovemore , attaccato del medefimo fuo 
morbo, fui modo di contenerfi colla moglie, è 
ben graziola nella Scena II. La prima dell’At¬ 
to Ili. di Lovemore a tavola colla moglie, quel¬ 
la di Madama Belmour con Madama Lovemore, 
e l’accidente di M. Lovemore trasformato in un 
Milord in cafa della Belmour, danno all’ azione 
un movimento e una vivacità confiderabile. Pia¬ 
cevole e ben condotto è il colpo di teatro dell’ 
Atto IV. della lettera di Conftant cambiata da 
Lovemore, e ne rifulta l’equivoco graziofo della 
VII. Scena . 

La Moglie Gelofa, Commedia del Signor Gior¬ 
gio Cfflman Traduttor di Terenzio, fi è rapprefenta- 
ta in Drury-Lane nel lyóq., ed è una di quelle 
che pih fovente comparifce fulle Scene Inglefi. 
Vi è calore , eftro , vivacità . Il carattere della 
Gelofa è vero , naturale, ben colorito. Quello di 
Sir Henns, d’un ruftico occupato fempre de’fuoi 
cavalli , è ben efprelTo . Graziofa nella I. Scena 
deir Atto II. è la genealogia di una giumenta, 
la quale rileva il ridicolo della foverchia paffione 
degl’Inglefi per gli loro cavalli. L’azione non ha 
luogo di languire per gli accidenti accumulati l’un 

fo- 
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fopra l’altro , tratti in parte dal Romanzo di 
M. FieUing. Si richiedeva però maggior deftrcz- 
za nel prepararli, acciocché moftraffero di avve¬ 
nire naturalmente , non perchè il Poeta nc abbi- 
fogna. Quando l’arte fi moftra piti della natura, 
lo Spettatore fi fovviene dell’ Autore , lo vede 
pafleggiar tra gli Attori , riflette alla realità, c 
fvanifce ogni illufionc. 

Il l^tr'imonio Ciandeflìno è\ un’ altra Com» 
media Inglefe rapprefentata nel vj66^ con molto 
applaufo’*. Ella è parto del nominato Signor Co/- 
man e del Rofcio dell’ Inghilterra pavide Gar» 

rkk , i quali fono ancora Autori di alcune altre 
Commedie fcritte con molta pratica e intelligen¬ 
za di Teatro. 

Una fredda regolarità per quanto comporta¬ 
no -tre intrighi amorofi avvenuti in una caftl, 
un fiacco interefle , alquanti difetti , poche gra¬ 
zie, e non poca noja caratterizzano la Fai fa De- 

licategga , Commedia, di M. Ae/^ rapprefentata 
:ncl 1708., e dedicata al nominato femofo Atto- 
jre Garrìck . Terenzio e Moliere fi leggono e fi 
I encomiano da per tutto : perchè da per tutto s’imi- 
1 tano sì poco ? 

Sin 

• Se ne pub leggere una breve analifi e un ben 
meritato elogio fatto dal dotto Autore della Gazette 
lìttéraire de /’ Europe tom. Vili. pag. 416. feqq. , il 
quale in fine dice: M. Colman & M. Garrìck ont la 
gioire d' étre les deu* fmls Foetes Comìques que l'Arte 
gleterre poffede au/ourd' hut . 

** Il lodato Autore della Gazzetta letteraria così 
ftrifle nel mefe di Luglio 1765,: L'Art Dramaùque 
tfi encore bten plus tombè chez les Angìoìs qne pormi 
noHs f on ne volt plus guìre panitre fut Uur Scène qa» 

des. 
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Sin dal fecole precedente fi trova introdotta 

in Inghilterra l'Opera Italiana Eroica, e Comica, 
ma è la meno frequentata di tutti gli Spettacoli 
teatrali . Si fpende nelle voci prodigamente, c 
ben poco nelle Decorazioni e ne’Balli. I Dram¬ 
mi colla Mufica fi fanno venir d’Italia. Sino 
al regno di Riccardo foprannomato Cuor di leone 

era la Mufica in Inghilterra prelfochè interamen¬ 
te felvaggia. Quefto Principe la coltivò con qual¬ 
che felicità fotte Blondel fuo Maeftro . La Re¬ 
gina Elifabetta che 1’ amava, e che volle fin’an- 
che fpirare con un concerto di mufica, fece fare a 
quell’Arte qualche progrelTo maggiore, prendendone 
in parte il gufto dall’Italia, dove fioriva . Nel pre- 
fente Secolo il famofo Tedefeo ha cagionato 
in Inghilterra la rivoluzione che nel palTato il Fio¬ 
rentino Lulli cagionò in Francia. Oggi gl’Inglefi 
vantano una Mufica nazionale difeendente dalla 
Tedefca, la quale è figlia legittima dell’Italiana. 
I Concerti del Fax-Hall e del Renelag, quelli 
che fi danno nella famofa Chiefa di San Paolo, 
e i particolari di tutta Londra, fonocompofizio- 
ni Inglefi. 

L E M ^ N 0. 

La turgidezza, i frizzi, e le metafore ftra- 
vaganti di Lohenfiein^ non meno che le balTezze 
di Criftiano Weiffe andavano di giorno in giorno 
fin dal principio di quefto Secolo cadendo nel 

me- 

des Farces fatyriquei 6U de plates imitattons de nos 
Comèdtes & de nos Contee , compofées fans gènio & 
émtes fané efprh ^ 
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meritato ^ difprcgio , e già l’aggiuftatezza e la 
verità de’ pcnfieri, e la purità e correzione dell* 
efpreflìoni trionfava nelle Opere di varj chiari 
Profatori e Poeti, in quelle di ÌVolf^ di Canh^ 

di Brehtngery Neukirck,^ Halley ^ Hagedorn , Mos- 

he'm ^ Bodmer y Gottfched. Il folo Teatro era tut¬ 
tavia fino alla fine del 1730. in preda all’Ar¬ 
lecchino , e a i Gran Drammi Politici ed Eroici. Il 
Signor Gottfched fu quello che pieno della lettura 
de’ Francefi pensò a riformarlo , inducendo una 
Compagnia Comica , che folca rapprefentare ora 
in Liplia ed ora in Brunfwick , a foftituire alle 
buffonerie i Componimenti Francefi. Oltre a va¬ 
rie traduzioni fatte da lui e da’ fuoi ' partigiani, 
Gottfched fcelfe ancora traile Tragedie Inglefi la 
più regolare e vicina al gufto Francefe , il Ca¬ 

tone dì •yé'ddifon y e compofe fu di eflb la fua Tra¬ 
gedia che porta il medefimo titol^. Fè compor¬ 
re ancora Dario , Bani fa, il Bello-'S'phito, F Ipo- 

condrico, ed altre Tragedie e Commedie niode|la- 
te alla Francefe *. 

Par- 
* M. Gottfched, Profeffeur, ( leggefi nel Giornale 

ffraniero del mefe di Maggio ij6o. ) fut le premier 
^ui fentit le mauvaìs état du Thiàtre Mlemand , & 
tl voulut y remèdiet . Il donna fon Caton mourant y 
Pièce fagement conduite y mais mal verfifiée & fans 
noblejfe . Il fit enfuìte un Recueil de fes Pièces , & 
de plufieurs autres Auteurs en ftx volumes, Toutes ces 
Pièces y excepté celles de MSchlegel, ont les mèmes dé- 
fauts . Madame Gottfched a donni aufft une Tragidie 
inthulée Penthee , avec quelques Comìdies bien ictites 
& remplies cC efprit. Elles ont pour tifrele Teftament 
& le Mariage indgal ; mais on peut leur reprocher des 
longueurs . fes Horaces & Timoleon, Tragidies de 
M. Behrmann, ont aujfi leur mirite. 
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Parve nonpertanto a qualche Nazionale , 

che Gottfched con poco avvedimento aveffe tolti 
ad imitar i Francefi’, i quali molto poco fi con¬ 
fanno al gufto Tedefco.,, Il noftro gufto e i no- 
,, firi cofiumi ( offerva l’Autore delle Lettere fulla 
Letteratura moderna pubblicate dal 1759- fino 
al ) „ fi raflbmigliano pili al guftb e ai 
„ coftumi degl’ Inglefi che de’ Francefi : nelle no- 
„ lire Tragedie amiamo di vedere e penfare piìi 
,, che non fi penfa e non fi vede nella timida 
„ Tragedia Francefe : il grande, il terribile, il 
„ malinconico fanno fopra di noi maggiore impref- 
„ fione che non il tenero e 1’ appaflionato ; e 
„ in generale noi diamo la preferenza alle cofe 
,, difficili e complicate fopra quelle che fi veg. 
„ gono con un folo colpo d’occhio „ . Simili ri- 
fìeffioni diffufe per la Nazione, mentre i feguaci 
di Gottfched ne feminavano delle oppofte , fecero 
nafcere in Germania due fpezie di partiti tra’ 
coltivatori della Poefia Drammatica, gl’imitatori 
di Cornetlle e Racine fcrupolofi offervatori della re¬ 
golarità , e quelli di Shakefpear e Otvoai fino ne’ 
difetti e nelle mofiruofità . Gli applaudiva il J 
Popolo ugualmente , e la fua approvazione data 
a due gufti contrarj pruovava contro ad ambedue i 
partiti , che 1’ uno e 1’ altro cammino corfo con 
prudenza e ingegno poteva menar la Nazione 
all’ iftelTo fcopo 

Da 

* Ne pourrìons-nous pas ( fcrifle poi con molta fa- 
viezza il bravo Drammatico TeAeico IVeifs) empru7t~ 
ter des Anglois les fituaùons tembles & vratment tra- 
giques, les grands traits & les vigoureux contrajìes de 
leurs cara£ières, leut exprejfwn forte & fubltme y & le 
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Da trent’anni in circa queft’ emulazione ha 

purgato in gran parte il Teatro Tedefeo delle 
pafl'ate ftravaganze,e TAlemagna che già cultiva 
con felice fuceeflb ogni genere di Letteratura , 
conta varj Drammatici degni di lode. Tali fono 
M. Schlegel che farebbe flato il Corneille della Ger- 
mania, fe la morte non T aveffe arreflato nel piìi 
bello della carriera , il Baxone di Cronegk che ne 
farebbe {lato il Racine , ma che cefsò di vivere 
neir anno fuo ventefimofefto * , il robuflo Signor 

' Weijs 

ìangage des paJftoxis ; ptendre chez les Francois la dé^ 
cenee des maurs ^ la jufie proportion des partìes, ren^ 
femble, la correÉlìon , le fìyle épuré , la régulartté & 
l ordonnance ? Par une telle unìon nous èvi^erìons f en<^ 
flure & /’ outrJ des unSy le fade & le rìdicule des au^ 
tres . Cepptdant ne ferions-nous pus mteux de nous en 
tenìr à i\étude du, cceur humain , & di en puifer la 
connoìffance dans les Anctens ? 

* M. Schlegel C profiegue a dire il poc’anzi nominato 
Giornale ) a porti le plus loìn la gioire de fa Natìon 
dans le geme Dramattque. Il a annobìt le jìyle & /?- 
xé des régles de conduite. On a etnq Tragédies de ìàìi 
Arminius , Di^on , Canut , les Troyennes de S^e- 
que, & r Ele(^|j| Euripide . Ses Comédies fontiLQ 
Myftérieux, la oeauté Muette, & le Triomphe des 
Bonnes Femmes . M Schlegel eùt /^ Corneille de 
r Allemagne ^ fi la mort ne t eut arreté au milieu de 
fa carriere » Le Roì de Dannemarck Pavoit attiri dans 
fif EtatSy & il^ eut une C ha ire de Profefjeur à Soroe^ 
ou il jouiffoit dP une fortune aisie . Ce Grand Monar* 
que a toujours aimi les Mufes Allemandes. Les Klop- 
llock & les Cramer ont trouvi une retrai te honorable 
àansf fa Cour . Melpomene pleure encore la perte de 
deux de fes jeunes Eièves ^ de M le Baron Cronegk 
& de M. Brade y ^ui ttvoìent donne lei plus grarides 
efpérances j /’ un par fon Codrus , & l' àutre par fon 
Dèìfte . 
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Weifs Autore di Giulia e Romeo * , c i Signori de 

Brave, Kriiger ** , Gaertner y Bodmer , Wieland , e ’l 
valorofo Maggiore Kleijl morto in guerra nel 
1758. in fervizio di S. M. Pruffiana , che ultima¬ 
mente ha onorata la di lui memoria con una 
Ratua. 

Il Signor Gellert ha prodotte varie Comme¬ 
die applaudite , la Falfa Divota , la Donna 

malata y il Biglietto del Lotto y dalle quali appari- 
fce che 1’ Autore s’ingegna di dipingere i coftu- 
mi correnti dal naturale. Ben colorito, p. e., è nel 
Biglietto del Lotto il carattere d’un fordido ava¬ 
ro nel Signor Damone. Molti tratti felici fi tro¬ 
vano nella Donna vana , invidiofa , ciarliera , ri¬ 
tratta in Madama Orgone. Ma fi vorrebbe l’azio¬ 

ne 

* Il Signor Weifs che avea già fatte alcune Can¬ 
zoni affai pregiate in Germania , volle anche fcrive- 
re molti Componimenti teatrali, e dare al Dramma 
Tedefco un carattere particolare contenendoli tra quel¬ 
lo degl’ Inglelì e quello de’Francefi , e prendendo da 
amendue il meglio . In fatti quello carattere offervalì 
nelle due fue Tragedie , Edoardo Ill.y di cui havvi un 
ellratto nel dianzi citato Articolo d^Qiprnale llraniero^ 
e Riccardo III., e in una applanattiluma Commedia 
intitolata I Poeti alla Moda , in cui 1’ Autore cuo- 
pre di ridicolo i Poetaftri troppo baffi e ampollofi , e 
della quale trovali un bel funto nel Giornale llraniero 
del mefe di Luglio 1762. 

** Giovanni-CrillianoiCrw^er nacque in Berlino da 
parenti poveri, e nell’ età di véntotto anni morì eti¬ 
co in Amburgo li 25. di Agollo del 1750. Nelle di 
lui Commedie trovanli fparli qua e là molti tratti 
originali che le tramanderanno alla pofterità. Le prin¬ 
cipali e pih llimate fono lo Spofo cieco y i Candidati y 
e il Duca Michele. 
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nc piti vivace, il difegno piti unito , lo fceneg- 
giamento piti conneflb, l’entrare e ufcire de’per- 
fonaggi con piti ragione, e foprattutto il coftume 
piti decehte. A quelli giorni il Teatro Italiano, 
U Francefe , e lo Spagnuolo ancora fremerebbe a 
una Scena limile alla HI. dell’Atto III. tra Ma¬ 
dama Orgone e M. Simone . Un piccolo rijioro , 
Madama^ dice Simone e la bacia. Ttijìarello^vì- 

fponde Madama, chi vi permette di prendervi que- 

fta libertà ? Non temete di ammalarvi abbracciane 

do una povera ammalata^?" Appreffo fi fente fof- 
focare , ha una difficoltà di refpirare .... e 
perchè , lenza accorgerfene, ha tenuto il feno fco- 
perto , allora Simone torna a baciarla con piti 
fervore, efclamando , che feno alabajìrinot che vie 

fta! Peggio nella II. Scena dell’Atto IV. Madae 

ma ^ dice Simone , egli è lunga pei^^a di’ io non 

v’ ho abbracciata . *Ah , mio caro , ella rifponde, 
fento venir qualcheduno.' ho paura che ci offervino^ 

che ci afcoltino.' io men vado , fingendo di effere in 

collera con voi ,* ma non mi feguite sì preflo , ac¬ 

ciocché non s’ infofpettifcano . Sé la modeftia v’ è 
offefa, l’arte non v’è rifparmiata. Lo Icioglimen- 
to è fatto, fi è ricuperato il biglietto , fe n’ è 
dellinato il guadagno,lo Spettatore crede di effer. 
congedato, quando nell’ ultima Scena comparifee 
un nuovo perfonaggio , un Signor Antonio , un 
amante della Carolina , e incominciano efami , 
difeuffioni, protefte d’ amore , di difintereffe , e. 
tutto così a bell’ agio come fi farebbe nel bel mez¬ 
zo della Commedia *. 

C c Ma 

• Io fono del fentimento di M Freton : V hifloire 
de ce billet pourroh étre piai/ante fi. elle étoìt refferrée 

en 
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Ma il Poeta chela piìi, onore alle Scene Tc- 

(fefche, fi è il patetico e fpiritofo M. Lejjìng imita¬ 
tore deglTnglcfi . Minna de Barnhelm ^ e Mifs Sara 

Sampfon fono le di lui migliori Tragedie citta¬ 
dine. "Lo Spirito forte in cin<jue Atti ,e gli£^re/, 
e'I Teforo in uno, fon le Commedie piU pregiate. 
X.’ invenzione, là robuftezza, lo fpirito, V econo¬ 
mia rendono i di lui Componimenti meritevoli 
di figurar degnamente fra i buoni Italiani, In- 
glefi, e Francefi. Sara è fcritta con molta intei-* 
ligenza delle paffioni c de’caratteri e vi fono al¬ 
cune fituazioni veramente tragiche . Eccone uno 
fquarcio che ne moftra lo ftile e ’l patetico . Io 

cominciava (die*ella all’ amato fuo rapitore Mel- 
lefont ) a gufiart la dolcexga del ripofo , quando 

tutto a un tratto mi è fembrato di trovarmi in cima 

ad una ripida bal\a . Voi mi precedevate , ed io 

vi feguiva con pajji timidi ed incerti‘c pareva che 

voi mi defle coraggio con qualche [guardo che di 

tempo in tempo rivolgendovi gittavate verfo di me. 

Incontinente afcolto una voce che con dolcexga mi 

comanda di arrejìarmi. Era la voce di mio Padre,.. 
mifera me l non f» dimenticarlo ! .Ah y fe la ri^ 

membranga è a lui così amara e crudele , / egli 

ancora non puh obbliarmi . . . Ma no , egli a me 

pi» non penfa , , . almeno lo [pero . . . lo [pero? 

Ah f 
en un Alle ; mais cotte petite aventure efl noyie dant 
cinq grande Acìes qui tiennent la moitié d'un volume} 
Quello per altro è un difetto, che ravvifafi, al giu¬ 
dizio dello fteflb Critico Francefe, nella malTima par- 

i Drammi Tedefchi , i quali vengono per ló 
piu sfregiati e guadi dalle lungherie e da certe Sce¬ 
ne aliene dal foggetto j il che forfe procede d»l ca¬ 
rattere nazionale. 
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\4h, (jval eonfolaztone, qual terribll foHtevo ptr Sa» 

fa ! Nell ìflante eh io mi volgo verfo dovi veniva 

quella voce , il piè mi manca , vacillo , fon prejf» 

a precipitar nel fondo delP abiffo ^ ma mi fento trai» 

tenere da uno che pareva , mi raffomigliaffe . 
Io co’ pile vivi ringraxjamenti efprimeva la mia 

gratitudine , quando egli trattofi dal fe»o un pu» 

gnale che teneva nafeoflo , ale^a il braccio , « P 

immerge nel mio petto , dicendomi : Io i ho fai» 

vata per perderti “ &c. * Le Commedie di qijefto 
buono Scrittore non mancano di delicatezza e di 
fpirito . Nello Spirito forte yi è ben dipinta la 
malvagità ridotta a fiftema dagli uomini diflbluti; 
e nella Commediola , il Teforq J havvi al cèrto 
maggior interefle , minor proliflità , e un verd 
comico. La generofità di Filto che vuole perde* 
re per un tempo piuttofto la fua riputazione, che 
mancare di fedeltà all’ Amico , è un tratto am* 
mirabile * ma l’idea della Scena tra Raps e An- 
felmo è quafi degna di Moliere . I Drammi del 
Signor Lefftng animati da maggior vivacità ed in* 
tereffe non lafcerebbero cofa da defiderare. 

Cc 2 Nella' 

* Veggafi -1’ Annh littèraire 1772. n. 9. , ed ivi 
troveralTi una picciola analid di quello Dramma, nel 
fine della quale M.Freron dice: Xc cara Bére de Mar- 
wood a quelque reffemblance avec colui de Milvoud du- 
Barnevelt Anglois : je ne f^ais lequet de ces deux téles 
eft le plus odieux : on regrette qu elle ne fòit pas pu¬ 
nte de fes crimes à la fin de la pièce . La plùpart des 
autres caraBères font bien tracés^Ù" /’ on s'intereffe vi- 
vement pour la Jeune Sara . Mais le prìncipal défaut 
de ce Drame, c’ eft que tes developpemens en font beau- 
coup trop lente; ce qui produit beaucoup de Imgueurs . 
Ce Drame feul a deux cene pages , 
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Nella Danimarca fìorifce il famofo Miniflro 

Klopflock , il quale vi ha pubblicato due buone 
Tragedie applaudite ànchc fuori della Germania, 
il Salomone y t la Morte di Adamo *. La bellez¬ 
za di quell’ultima è originale. L’Autor Filofofo, 
retrocedendo fino a i tempi primitivi, ha confe- 
guito di afferrare’i veri penfamenti che doveano 
occupar il primo Uomo nella fua proffima diflb- 
luzione j e con- un fatto si còmune , com’ è la 
morte naturale di un’uomo decrepito, è pervenu¬ 
to a cagionar quel terror tragico , che in vano 
tentano di fvegliare tante favole romanzefche , 
tanti delitti atroci fpiegati con tutta la pompa 
nelle odierne Tragedie cittadinefche Inglefi e 
Francefi . Il Re di Danimarca, che ha premiato 
quello buon Poeta con una penllone confiderabi- 
le, ha parimente illituita un’ Accademia in Co¬ 
penaghen per efaminare e premiare i migliori 
Drammi de* concorrenti da far poi rapprefentare 
nel fuo Teatro . Il Teatro di Danimarca che per 
tal mezzo fenza dubbio di giorno in giorno di¬ 
verrà piu corretto , oggi ha il folo Barone HoU 

berg 
•• 

* Intorno alla Morte dì Adamo c al Salomone di 
Klopjìock leggali le Journal étranger nel volume di 
Maggio 1761. e laCazette littéraire de FEurope tom. 
HI. pag. 17. e tom. IV. pag. S6- , Opere periodiche 
affai pregiate del Signor Abate Arnaud y Membro il- 
luftre sì dell’ Accademia Francefe , come della llima- 
biliffima Accademia delle 1/crizioni e Belle-Lettere , 
ed uno de i più fini e dotti Critici e conofeitorì 
delle belle Arti che abbiali oggidì l’Europa, non che 
la Francia. Veggo annunziata e commendata in varj 
fogli letterari una nuova Tragedia di /iC/op/iofiè, inti¬ 
tolata il Saulle . 
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berg che ha fcritti varj volumi di Cornmedie in 
profa, che non mancano di merito *. 

Noti fono i progreffi della Mufica in Ale¬ 
magna dopo che vi fi dilFufero i Capi d’ opera 
della Mufica Italiana. Il celebre,il chia¬ 
ro Sig. Hafs, detto il Saffone, il famofo Sig. Gluckt 

che in Francia è fiato ultimamente onorato d’una 
ftatua ( In Italia a qual Maefiro di Mufica fi è 
fatto altrettanto ? Gran forza del genio e del 
clima Italiano ! 1’ Arti fiorifcono preflb la 
nofira ingegnofa Nazione fenza veruno di que* 
preraj e incoraggiamenti infiniti , che trova¬ 
no gli Artifii in Francia e in Inghilterra ) , 

C c 3 fono 

* La Paftorale Scenica vien coltivata da i Tede- 
fchi con gran fucceflb. Il Signor Rojl è flato il pri¬ 
mo a comporre in queflo genere j ed ha avuto la lod- 
disfazione di veder corrifpofte le fue fatiche dagli ap- 
plaufì e da i tentativi di moltiffimi fautori e fegua- 
ci . I Signori Geilert e Gaertner hanno fcritto con ra¬ 
ra felicità le lor Paftorali . Ma il Signor GeJJher 11 
ha tutti di gran lunga fuperati colla fua originale 
gentiliflìma Paftorale di Evandro e Mchnna. Alcuni 
contrapporti cittadinefchi che in ella fi trovano , la 
rendono più che ogni altra, varia ed intereffante . I 
Francefi hanno già tradotto, imitato , e adattato in 
più guife al lor gufto la Paftorale di Geffner. L’Ita¬ 
lia ne avrà in breve una verfione dalla feliciflìraa 
penna del P. Bertela Olivetano già noto per la fua 
belliffima traduzione degl’ Idilj dello fteflb Geffner , 
e pel fuo mirabiliflìmo ingegno e valore nel genfii 
poetare non pur premeditato , ma eftemporaneo. Egli 
ci fa eziandio fperare un’Idea del Teatro Tedefeo , 
volendo in effa reftringere quanto vanta di più eccel- 
lei^e la Germania in fatto di Tragica e Comica Poe- 
fia*^. Noi non poflàamo che animarlo a quella bella 
e gloriola imprefa . 
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fono flati fcguiti da un gran numero di ottimi 
Maeflri che illuflrano oggidì il Settentrione. Ma 
la Talefiri Opera fcritta in Italiano dall’ Augufla 
Reai Principefla Maria Antonia Valburga di Ba¬ 
viera , Elettrice Vedova di Saflbnia , merita gli 
elogj pili diflinti per effere flata mefla in Muli;? 
ca ed efeguita dalla medefima ingegnofa Autri¬ 
ce . Ella fece parimente un Dramma Paflorale in¬ 
titolato, Il Trionfo della Fedeltà ^ che ancor ella 
ftefla pofe inMufica,e fu rapprefentato con gran¬ 
de applaufo . 

I Pantomimi non folo fiorifcono oggidì an¬ 
cora in Germania , ma la gloria d’ aver prima 
dì tutti rifufcitata queft’ Arte , fi attribuifce a un 
Tedefco. Il Signor Hilverding nativo di Vienna 
ha prodotti in quella Città varj buoni Balli di 
azioni feguìte , e può vantarli di aver avuto per 
feguace 1* Angiolini . Nella Corte del Duca di 
Wittemberg fi fon veduti i piU magnifici ben efe- 
guiti Balli del Settentrione. 

Non fornifcono materia per un’ articolo a 
parte gli Spettacoli Scenici delle Fiandre, e per¬ 
ciò foggiugneremo qui , eh’ elfi riftringonfi colà 
a uoa Compagnia Francefe di Provincia, che va 
girando per le Città principali, e malmenando i 
Capi d’ opera del Teatro Francefe . 

SP^GNUOLO. 

Sino alla metà del Secolo non comparifee 
veruna Tragedia Spagnuola a riferba di una tra¬ 
duzione del Ciana fatta nel 1713. da D. Fran- 
cefeo rinarro Pkcolomini • perchè il Paolino, goffa 
produzione d’ un’ ignorante ftravolto , intitolata 

Tra* 
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Tragedia Nuova alla moda Francefe , c ftampata 
nel 1740. con indignazione di que’ pochiflìini eh’ 
ebbero te difgrazia d’ averla nelle mani , merita 
folo di efler ricordata per un’efempio della pazzia. 

Le prime Tragedie adunque di qucftò Secolo 
fono la Virgìnia pubblicata nel 1750. , e V^taul- 
fo nel 1753. di D. ^gujlm de Montiano y le 
quali non fi fon mai rapprefentate . L’ Autore 
cercò d’oflervarvi le regole dell’ unità * ma qual¬ 
cheduno non le troverà contraflègnate con quell’ 
impronta dell' Ingegno che tramanda i componi¬ 
menti alla pofterità. 

D. Nìcolds de Moratin compofe dopo di Mon¬ 
tiano due altre Tragedie , la Lucregia ufeita nel 
17Ò3., e V Omefinda rapprel'entata e impreffa nel 
1770.. Nella prima l’Autore lutta coll’invincìbil 
difficoltà di ben riufcire in fiffatto argomento'vi 
frammifehia certi amori fubalterni incapaci di 
chiamar l’attenzione ,* e lo ftile non fi eleva ab- 
bafianza per giugnere alla fublimità tragica . Ma 
un’ Autore di un Foglio periodico Spagnuolo in¬ 
titolato tAduana Critica nel II. Tomo impreflb 
nel 17^3., ignorando l’indole della Drammatica, 
eh’ è di abbellire, e non di ripetere fuperftiziofa- 
mente la Storia , pretendeva che fi doveff^ nella 
Lucregia introdurre Bruto finto pazzo , fenza ac¬ 
corgerli che un carattére fiffatto con difficoltà ver¬ 
rebbe ammeflb per tragico a’ noftri tempi . E 
quando ancora tal carattere foffe fiato capace di 
trattarfi oggidì tragicamente , il Critico non ha 
dritto di mofirar un’ altro cammino al Poeta , fc 
non allora che gli ha provato con princip) in- 
contrafiabili ch’egli è andato errato in quello che 
ha fcelto. Ma nel prelente calo è il Critico , e 

C q 4 non 
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non il Poeta, che ha perduto di villa i principe 
della Drammatica. Nell’altra Tragedia del Signor 
Morati» lo Itile lì vede migliorato di molto , c 
lo fceneggiamento è pih confeguente; ma prefen- 
ta un’ Eroina violata da un Moro, la quale for¬ 
fè difpiacerà alla delicatezza del noltro Secolo ; 
dacché gli odierni Teatri culti efigono una ri- 
gorofiffima decenza . Efla è arricchita di un rac¬ 
conto circoftanziato della battaglia di Tarif e 
Rodrigo, in cui fi veggono diverfe vaghe imitazio¬ 
ni Virgiliane , le quali fan defiderare che tal 
racconto folTe con maggior neceflità attaccato all* 
azione della Sorella di Pelagio. In ogni modo 1* 
Autore meritava di effere incoraggiato dalla Na¬ 
zione , in vece d’ effer perfeguitato con ifciocchì 
libelli efimeri, e proverbiato dalle medefime Sce¬ 
ne da’ groflblani compofitori d’Intermezzi infipidi 
e villani. 

Egli è avvenuta la ftefla cofa a D. Giufep- 
pe Cadhalfo y , Autore della Tragedia inti¬ 
tolata D, Saneto Gar^ia, rapprefentata e Rampata 
nel 1771. L’ argomento è tragico , trattato con 
giudizio c in buono ftile , fp non che la verfi- 
fìcazione di due endecafillabi rimati perpetuamen¬ 
te per coppia riftucca alquanto. Le paffioni della 

• Contefla fono bene èfpreffe ; ma fembra che avreb¬ 
be dovuta effer meglio apparecchiata e colorita 
la richiefta del Moro che pretende da una Ma¬ 
dre per prova d’amore'la morte del di lei figliuo¬ 
lo. Una Tragedia fiffatta , quantunque non irre- 
prenfibile in tutto, non dovea effer lo feopo del¬ 
le fatire de’ piccioli verfeggiatori chiamati in Ca« 
ftigliano Copleros , e a’ Comici non dovea incre- 
feere di replicarla'. 

D.Tom- 
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D. Tommalb Sebajlian y Latre ha pubbli¬ 

cato nel 1773. in un Saggio teatrale una Tra¬ 
gedia rapprefentata nel medefimo anno,nella qua¬ 
le ha pretefo rettificare l’antica Progne e Filome¬ 

na di D. Francefco Roxas. La buona intenzione 
e’I patriotifmo dell' Autore che afpira al miglio¬ 
ramento del Teatro nazionale , è ben lodevole ; 
ma il mezzo che vi adopera , gli toglie la glo¬ 
ria principale dell’invenzione , lenza ottenerne 1’ 
effetto bramato . Come , quando fi refcriveranno 
tante migliaja di compopimenti Spagnuoli per 
purgarli da tutti i difetti è dalle indecenze ! V i è 
un fentiero piìi breve di quello, ed è di fcriver- 
ne alquanti nuovi affatto , i quali fi contengano 
ne’limiti del verifimile, allettino il Pubblico dal¬ 
la Scena, e piacciano agl’intelligenti nella lettu¬ 
ra per l’accuratezza e bellezza dello Itile. Quella 
moderna foggia di comporre, che diverte il vol¬ 
go e la gente ben nata, l’idiota e ’l favio , 'farà 
torto dimenticare gli antichi Drammi fpropofitati, 
com’è avvenuto in altre colte Società. 

D. Tommafo ^yaladi Poetica in 
Madrid, ha pubblicata nel 1775. una Tragedia 
intitolata Numan^ta Dijirutta . Il foggetto rtorico 
è fenza dubbio compaffionevole , e apprerterebbe 
degna materia a un Poema Epico pur maneg. 
giato drammaticamente, divide per tal modo l’in- 
terelfe colla dirtruzione di un Popolo intero per 
mezzo della fame , del ferro , e del fuoco , che 
irtupidifce , e fpofla il fondo della compaflìone 
fenza fiffarlo a un’oggetto principale , e non ot¬ 
tiene il fine della Tragedia , L’ Autore erudito 
vi ha incartrati varj fquarci di Poeti antichi ;nwk 
i fuoi Compatrioti vi fcorgono un dialogo eie* 
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giaco uniforme piti che un’ azione tragica , e non 
poca durezza nello ftile . Ho udito ancor anno* 
jarfi i INJazionali per un patriotifmo foverchio af¬ 
fettato c per le frequenti declamazioni contra 
di Roma , cofe che a tempo e parcamente ufatc 
converrebbero a i Numantini, ma con tanta fre¬ 
quenza e trafporto, manifeftano troppo l’Autore. 
Vi fi veggono fparfi qua c là alquanti vcrfi ro- 
bufti e patetici ; e l’Endecafillabo coll’ Aflbnantc 
da lui adoperato h uno de’metri che pih conven¬ 
gono alla Poefia drammatica Spagnuola. 

Un rifpettabiliffimo Perfonaggio che ha vo¬ 
luto occultare al groffo de’lettori un nome gran¬ 
de , di cui andrebbe fuperba la Poefia, come ne 
va la Nazione Spagnuola, ha propofto all’ altrui 
imitazione un modello di Tragica Poefia 
genia di Racine da lui ottimamente trafportata in 
verfi Caftigliani e impreffa nel 17^8. 

* Altre Tragedie inedite fi trovano in Madrid 
applaudite da que’pochi che l’hanno lette, come 
un’altra Numan^ta del Cadhalfo , una Rachele di 
Huertas , e una Zulima dell’ Italiano Gajone fcrit- 
ta in una fpezie di Aleffandrino Cafiigliano che 
parve non folo cattivo, ma nuovo a uno Spagnuo- 
10 , che volle cenfurarla. Lafciando da parte il 

, confeflb che mi fa meraviglia l’imputazio¬ 
ne della novità . Il Cenfore non ricordolìfi , che 
11 Monaco Gonfalvo di Berceo , di cui efifiono 
tante Poefie Sacre , avca ufato quefto verfo in 
Ifpagna fin dal Secolo XIII. ; che il Re 
fo il Dotto , Figlio di San Fernando , compofe 
molti verfi Aleflandrini, a imitazion di Berceo , 
nel dialetto di Galizia* che nel Cifne de ^polo^ 

© fia Arte Poetica di Carvallo , impreflb nel 
l60Z. y 
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1^02., fi novera quefto verfo di quattordici fil- 
labc tra’Caftigliani ; e ultimamente che D. Nico¬ 

las ^Antonio io riconofce per tale parlando de’verfi 
di Birceo , e gli dà il nome di Endechas Do- 

bles (l). 
La Commedia fi trova preflbchè interamen¬ 

te negletta in quefto Secolo . Il folo D, Jofeph 

Caniì^aros ne ha compofte alcune piacevoli « gra- 
ziofe , benché , come tutte l’altre, fregolate. Non 
fenza garbo ha dipinti alcuni caratteri di moda 
nel Domine Lucas, nell’ Honor dà entendimìento , 
e nel Montanes en la Corte. Le fue Comme¬ 
die, e l’ultima fpecialmente, tengono moltiffimo 
della Farfa ; ma la Farfa non è , come credono 
gl’ inefperti, opera fpregevole o facile. Per* mil¬ 
le che faran capaci di fcrivere una Commedia 
nobile , o una Tragedia , che muore appena na¬ 
ta, a ftento fe ne incontrerà uno che fappia com¬ 
porre una Farfa piacevole e ingegnofa, atta a re- 
iìftere agl’infiliti del tempo, come quelle d’ Ari- 
ftofane o di Molière. E in qual Componimento 
drammatico fi richiede tanta rapidità d’azione e 
conofeenza di Teatro , come nella Farfa ? Nel 
Saggio teatrale del mentovato Don Tommafo 
Sebaftian ufcì ancora una Commedia, in cui 1’ 
Autore pretefe riformare il Parecìdo en la Corte 

del Moreto. Una buona traduzione del Pregiudi- 

alla Moda, fatta dal giudiziofo Don Ignazio 
Lu^àn, fu pubblicata in Madrid nel 1751. fotto 
il nome del Pellegrino. Tutte le altre produzio¬ 

ni 

(0 Vedi le Memorie per la Storta della Poefia Spa- 
gnuola del fu dotto P. Sarmieni^mprelTe nel 1775. 
ael I. tomo delle f«e Opere poftuoie , 
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ni comiche fono ftravaganti affai pih di quelle 
del Secolo paffato fenza averne alcuna grazia . 
Tali fono, p. e., il moftruofo Koulicàn di un tal 
Camacho^ la fciocchiflima Quarta Parte di Marta 
Romorandma ^ Commedia di trasformazioni dete- 
ftabile , la quale fruttifica mirabilmente per gli 
Commedianti, benché fuperi in iftravaganze e 
goffaggini qualunque altra di fimil genere • e cen¬ 
to infulfe traduzioni dell’ Opere drammatiche del 
Metaftafio malmenate e guafie col frammifchiarvi 
il Buffone e in mille altre guife ancora. 

Quello che mi forprende nell* odierno Tea¬ 
tro Spagnuolo, fi è, che i Comici invaghiti del¬ 
le antiche Commedie, che non faprebbero lafciar 
di ripetere ogni giorno , rapprefentano nonper¬ 
tanto un’ abbozzata immagine della buona Com¬ 
media fenza accorgerfene . Le picciole Favo¬ 
le Spagnuole, che danno per tramezzi degli At¬ 
ti delle loro Commedie, e chiamanfi Saynetes^ 
dipingono efattamente la vita civile e i coftumi 
correnti Spagnuoli, e riprendono il vizio e ’l ri¬ 
dicolo dominante. Or quando i Poeti appren- 
deffero a dare a quefii Sainetti la propria forma, 
non introdurrebbero a poco a poco nel Teatro 
Cafiigliano la bella Commedia di Menandro e 
Terenzio, -e di Moliere, Goldoni , c ^Albergati ? 
Ma gii odierni Scrittori di tali Saìnetti par che 
non nano per ora in iftato di convertirli in vere 
Commedie, perchè i. non iftudiano per appren¬ 
dere a fceglier le dipinture piU generali nella 
Società e renderle pih iftruttive e degne d’atten¬ 
zione ; 2. non fanno formare un quadro che di- 
moftri un’azione compiuta* 3. ignorano l’arte di 
fiffar r attenzione su di un folo carattere princi¬ 

pale, 
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pale c farlo trionfare per bene imprimerlo nella 
fantafia degli Spettatori, ma mettono in villa in 
ogni Saimtto moltiffimi caratteri in un mucchio 
con ugual quantità di lume, e come pare loro 
di averli fatti parlar quanto bada, conchiudono 
con una Tonadilla, la quale fuol eflere qualche 
racconto comico in Mufica cantato dalle loro 
Mime con fale e grazia nazionale. Un gran nu¬ 
mero di tali Sainetti comporti da Don Ramò» La~ 
Crux fono flati ricevuti con applaufo , 6 talvolta 
la loro piacevòlezia ha fatto paffare e foffrire 
Commedie ftravagantiflime . Quell’ Autore ha 
felicemente copiato al vivo il popolaccio di 
vapiès e de las MaravUlas , los tArrieros ^ cioè i 
mulattieri, i furfanti ufciti da’ Prefidj, gli ub- 
briachi, e fimi! gentame che fa ftomaco anzi 
che piacere, e che il giudiziofo M. de la Bruyèr» 
volea affatto efclufa dai buon Teatro. Egli ha 
pur flagellati meritamente gli Abati impoflori let¬ 
terari e civili, ì quali non mancano di efercitar 
nelle Città grandi l’impiego di Serventi ridicoli, 
di pacieri, di fpioni, di bari, e di commettima¬ 
le. Egli naturalmente ha lo ftile umile e dìmef- 
fo, e batte io flramazzone torto che vuol nobili- 
tarlo, ma ciò non gli nocerebbe gran fatto fem- 
pre che fapclTe fcegliere il genere di Commedia 

conveniente alle fue forze. Non fi può negare 
che abbia deflrezza in far ritratti , principalmen* 
te baffi, ma fcarfeggia affatto di fantafia per in¬ 
ventare e difporre un piano e far quadri irtoria- 
ti. Perciò fi è limitato a tradurre varie Farfe 
Francefi , e particolarmente di Moliere, come 
Giorgio Dandino j il Matrimonio a forga, Pourceau^ 
gnac ; ma in vece d’imparare da tal Maeftro l’ar¬ 

te 
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te di formar di varie figure un quadro d* una gia¬ 
lla azione principale, ha rannicchiate , porte in 
ifcorcio e troncate al meglio le favole del Co¬ 
mico Francefe, a fomiglianza di quel Procurte 
ladrone, dell’ Attica , il quale troncava i piedi o 
la terta de’ viandanti, quando non erano di giu- 
fta mifura pel fuo letto. 

Non increfcerà a qualche lettore, che fi ag¬ 
giunga qui uu,’. idea dell’ edificio e rtruttura di 
quelli Teatri divcrfi da’ nortrali. Corrai, che li¬ 
gnifica propriamente un cortile comune a va¬ 
rie famìglie plebee che vi hanno le loro piccio- 
le cafe, è il nome dato anche oggigiorno all’ 
edificio , in cui fi rapprefentano gli Spettacoli 
fcenici. Carrài de Crux , Corrai del Principe , 
Corràl de los Canos del Peràl , chiamanfi i Tea¬ 
tri pubblici di Madrid , de’ quali l’ultimo chiu- 
fo da molti anni', fu rifatto nel 17^7. in nuova 
forma fenza tavolato per la Scena , ertendo derti- 
nato a i Balli in mafchera, oggi pur anco aboli¬ 
ti . Dalle finertre delle cafe rinchiufe ne’ cenna- 
ti cortili le famiglie che le abitavano , aveano 
anticamente il dritto di affacciarli per goder del¬ 
lo Spettacolo , e quelle fervivano di palchi. AI 
prefente i Teatri ritengono il nome di Corràles , 
tutto che fiano edificj chiufi , c appartengono al 
Corpo politico che rapprcfenta la Villa, Sino a 
dieci anni fono, il palco dertinato agli Attori 
confirteva in un profcenio accompagnato da due 
fcene , o quinte laterali , e da un profpetto con 
due portiere, dette cortinas, donde entravano e 
ufcivano i perfonaggi, foggette a tutti gl’ incon¬ 
venienti che nuocono al verifimile , c guadano 
l’illufione. L’ Orchertra fi rertringeva a un fo- 

nator 
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nator di chitarra, il quale alle occorrenze com¬ 
pariva fulla Scena {IcfTa e accompagnava le Don¬ 
ne che cantavano. Oggi las Cortinas han cedu¬ 
to a varie vedute ben dipinte proporzionate all’ a- 
zione; e alla chitarra fparita affatto è fucceduta 
un’ Orcheftra competente pofta nell’ ifteflb piano 
dell’ Uditorio. I piii diftinti o ricchi Spettatori 
leggono in quattro File dette Lmetas^ divife in 
molti comodi Tedili. Altri occupano alcuni fea- 
glioni podi in giro l’un fopra l’altro a foggia di 
Anfiteatro, chiamati la Gradae intorno al cir¬ 
colo fuperiore di quefta fcalinata trovafi un Cor- 
redor ofeuro che pur fi riempie di Spettatori , e 
a livello del prinilo fcaglione inferiore vi ha un’al¬ 
tro corridóio, nel quale vedefi pur la gente in 
parte feduta in una fila di panche chiamata ha- 
randilla, e in parte all’ in piedi affollata. Il ri¬ 
manente affifte all’ erta nel piano dopo la Lunet¬ 
ta chiamato Patio , cortile. Le Donne di ogni 
ceto divife dagli uomini, coperte delle loro man- 
ttllasy feggono tutte unite in un gran palchetto 
dirimpetto alla Scena , il qual fi chiama Ca^ue- 
la, e congiunge i due Archi della foprannomina- 
ta Grada. Havvi poi in ciafeun Teatro tre or¬ 
dini di palchetti fimi li a i nodri per le Dame 
e altra gente agiata, 1’ ultimo de’ quali è inter¬ 
rotto nel mezzo da un gran palco chiamato Ter- 
iulla, podo, come la Cottela, in faccia alla Scena, 
e di là gode lo Spettacolo la gente più feria e 
qualche Ecclefiadico . 

La capa parda e ’l [ombrerò chambergo y cioè 
fenza allacciare, ancor di cara memoria a i Ma- 
drilenghi, un’ Uditorio ^ con tant(f fpecie di riti¬ 
rate di certa ofeurità .vijtbile y e un’abufo di mal- 
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intel'a libertà , facilitava l’infalenze di due Par» 
titi teatrali denominati Cbori^os y Polacos , fimi» 
li a i Verdi e a i Turchini dell’antico Teatro di 
Coftantinopoli. Los Chori^s erano i partigiani 
del Teatro de la Crux ^ los Polacos quei del Tea¬ 
tro del Principe I ma di tali nomi non ho potu¬ 
to rintracciar l’origine. V’è cM vuole che quel¬ 
lo di Polacchi venne da un’ Intermezzo, o To- 
nadilla di Polacchi rapprefentata con applaufo da 
una delle due Compagnie . Vivendo la famofa 
Maria o Mariquita Ladvenant , morta da nove o 
dieci anni, degna di mentovarfi traile più fenfi- 
bili e vivaci Attrici antiche c moderne , rappre- 
fentava nel Teatro della Croce, e los Chori^os {noi 
fautori furono da lei diftinti con un naftro di co¬ 
lor di folfo nel cappello , mentre les Polacos ne 
prefero uno di color celefte. Qualche Iconcerto 
nato traile due fazioni , e Tanimofità che ne ri- 
fultava, determinò chi governava a troncar que¬ 
lla rivalità teatrale, formando delle due Compa¬ 
gnie un fol corpo, una fola caffa, e un folo in- 
tereffe. Rimane oggi di cotali partiti appena 
una fredda e fercna parzialità, che ad altro non 
ferve fe non che a foftenere un momento di con- 
verfazione ne’ Caffè fenza veruna confeguenza . 

Nel Teatro de los CaHos del Peràl ^ molti an¬ 
ni fono, lì rapprefentò 1’ Opera Buffa Italiana ; 
ma oggi è chiufo, nè ferve ad altro che a qual¬ 
che Concerto , od Opera paffeggiera che vi fi rap- 
prefenti in alcune fere . Nel Teatro del Ritiro, 
cui qui fi dà il nome di C olifeo fiotto Ferdinan¬ 
do VI. fi rapprefentò la noftra Opera Eroica con 
Intermeo^i Buffi con forprendente magnificenza . 
Sino a quell’ anno 1776. 1’ Opera Italiana fi è 

can- 
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Cantata ne’ Siti Reali , ed ha alternato con uni 
Compagnia Comica Andaluzza che lì vale del 
Teatro Francefe/tradotto in Caftigliano; ma da 
un fovrano divieto oggi ne fono Hate fofpefe le 
rapprefentazioni , In Madrid fogliono cantarli 
nell’ eftà alcune noftre Opere Buffe tradotte, come 
la Buona Figliuola , il Filofofo eli Campagna^ il 
Tamburro notturno ec., e alcune originali di pa« 
role e di mufica nazionale, chiamate Zar^uelas , 
come las Segadoras de Vallegas, las Foncarralerat 
&c. y e nell’une e nell’altre i Recitativi li parla¬ 
no, e lì cantano le fole Arie e Finali. Un’ O- 
pera Eroica Spagnuola compofe , anni fono , il fo- 
prarinominato La^Crux , intitolata Brifeida, la qua¬ 
le fu affai mal ricevuta e derifa, fpezialmente in 
alcune Lettere molto lepide e graziofe fcrittc da 
J)on Miguèl Higueras mafcherato fotto il nome 
di un Barbero de Foncarral. Fu la prima e l’ul¬ 
tima Opera feria Spagnuola , perchè l’Autore noa 
£ ricordò del precetto Oraziano f 

Sumìte materiam vejlrts qui fcribhis aquam 
Viribus, & verfate diu quid Jerre recufent, 
Quid valeant humetì, 

In Cadice 11 trova oggi la Commedia Francefe c 
r Opera Italiana . In Barcellona , in Cartagena , 
nel Ferol lì rapprefenta ancora 1’ Opera Italiana • 
e in Bilbao fuole anche talvolta cantarli qualche 
goffra Opera tradotta in Caftigliano . 

Dd CA- 
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CAPO VII. 

Spettacoli Scenici della RuJJia, 

IL vafto Imperio Ruffiano, che comprende og¬ 
gi un paefe diftefo per 1500. leghe dalle fron. 

tiere della China fino a’ confini della Polonia e 
della Svezia , e comunica al Mezzogiorno col mar 
nero e ’l Cafpio, e al Settentrione col mar bian¬ 
co e 1 Baltico, quali fino al terminar del Secolo 
paffato non molto differiva da’ coftumi de’ Scl- 

Samojedi, Morduati, e Siberiani che gli 
appartengono . Sconofeiuti quafi interamente dal 
refto dell’ Europa i Mofeoviti , privi di libertà , 
c immerfi in una profonda ignoranza foftenuta 
particolarmente da un’ antica Legge che proibi¬ 
va ad ognuno 1’ ufeir dal proprio paefe fiotto pe¬ 
na di morte fenza la permilfione del Patriarca , 
non aveano idea fe non di quello ch’era fiotto gli 
occhi loro , e ignoravano tutte le Arti, a ri- 
ferba .di quelle che la fola natura e ’l bifogno 
fuggerifice. 

In tale flato potevano effi conofeere altri 
Spettacoli Scenici, che quelle prime rozze e in¬ 
foimi Rapprefentazioni chiamate Sacre ^ in cui fi 
accoppiava la Farla e la Religione ? In effetto 
non ne hanno avute altre fino al prefente Secolo, 
c fi rapprefientavano ne’ Monifleri in occafione di 
qualche Fella concorrendovi talvolta il Sovrano 
co 1 Grandi della Corte . Pietro il Grande, che 
dopo il Ino Viaggio rientrò ne’fiuoi vafliffimi Do- 

minj, 
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min), come dicefi che Ofiri entrò nell’ Indie ac* 
compagnato da tutto il corteggio delle Mufc , 
chiamar fi può ri vero Fondatore e Legislatore 
della Nazione Ruffa . Egli cambiò la natura ftcf- 
là de’ Tuoi Stati j e i colìumi de’ Popoli , e in- 
troduffe fra loro lo fpiiito d’induftria , le Arti j 
le Scienze, Collegi , Accademie , Stamperie , c 
Librerie. Ma benché amaffe la Poefia e la Mu. 
fica, i fuoi piaceri confiftettero ne’ Balli in ma-, 
fchera, e in altre gran Fette date alia Nazione. 

Gli Spettacoli non cominciarono a defiderar- 
fi e comparire in Ruttia , fe non fotto-il regno 
dell’Imperatrice Anna , quando vi fi chiamò la 
prima Compagnia Comica Italiana e un’ Opera 
Buffa. 

Nel feguente regno dell’ Imperatrice Elifa- 
betta s’introduffe nella-Corte una Compagnia Fran^ 
eefe e un’ Opera. feria Italiana , non lafciando 
di continuarvi la Buffa, e quafi tre Spettacoli vi 
fr rapprefentavano alternativamente tre giorni del¬ 
la fettimana. Sotto la medefima Sovrana può 
fiffarfi il vero nafcimento del Teatro nazionale. 
Il Signor Sumarocow d’una famiglia diftinta è il 
primo Autor Tragico Ruffo . Egli ha compofte 
dieci o dodici Tragedie tratte dalle Storie naziona¬ 
li , e i di lui corftpatrioti n’ efaltano la verfifica- 
zione e Tefattezza in offeryar le buone regole . 
Havvi ancora alcune Commedie tradotte dalle 
migliori Francett , Danefi, e Tcdefche j ma la 
Nazione non approva che tre o quattro Comme¬ 
die originali , fcritte in quel genere di comico 
bafso che fi avvicina alla Farfa. 

Sotto il prefente gloriofo regno di Caterina; 
IL fiorifcono con le Arti e le Scienze anco gli 

Dd z Spet- 
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Spettacoli riferiti. La Czarina ha fatto a fué 
fpefe viaggiare molti Attori nazionali in Fran« 
da ^ in Inghilterra^ per perfezionarfi nella rappre- 
fentazione. Pur non fenlbra quello il mezzo -piii 
Opportuno a confeguir l’intento . Incoraggiate • 
perfezionate i Poeti, i quali fono 1’ anima di 
tutto lo Spettacolo, ed eHi infpireranno il proprio 
entufiafmo agli Attori , i quali rapprefenteranno 
con tanta energia e fenfibilità animati da quello 
fpirito, con quanta freddezza e durezza rapprefen¬ 
teranno copiando unicamente gli Attori llranieri. 
Tutta volta gli Attori Rufli oggidì vengono en¬ 
comiati da’loro compatrioti. 

Sin da quando cominciò in Ruffia VOpera Ita¬ 
liana ycìoh fin dal 1741* jdfi* vi ha avuto la piti 
magnifica Orchellra dell’Europa , i Maellri di Cap¬ 
pella più celebri e le Cantatrici più rinomate. 
Sette od^ otto anni fono, ne era il regolatore e 
Maellro il Veneto Buranelli, a cui è fucceduto il 
nollro Traetta, ciafeun de* quali vi ha avuto 
3500. rubli di paga. I Cori dell’Operai fon com¬ 
polli di venti o trenta perfone , che per lo più 
vengono dall’ Ukranìa, p Picciola Ruffia, dove 
fi applicano molto alla Mufica vocale. Quell* 
Opere ferie fi rapprefentano in Corte circa venti 
volte r anno. Se ne compone una in ogni an- 
m , e vi fi cambiano circa dieci o dodici volte 
i Balli. Air incontro nell’Opera Comica Franco- 
fe, che pur vi fi rapprefenta , bifogna cambiar 
fpeffiffimo il Dramma, perchè non tedii. Quan¬ 
to a’ Balli afficurano i Nazionali, che fono, d’u- 
na fomma magnificenza . Il famofo Hilverding 
fi è trattenuto in Ruffia circa fette anni colla 
paga di gooo. rubli ^ e apprèflb vi ha ballato 

An- 
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Angiolini per 40TO. Il primo Ballerino dell’ 0« 
pera oggidì è nazionale , e fi chùma Buùlikow, 

CAPO Vili. 

Commedia Turca, 

UN pregiudizio volgare va impiccolendo fera- 
pre^ piu in noi 1 idea -della coltura delle 

altre Nazioni a proporzione della loro lontanan¬ 
za. Tutto ciò che non ci raflbmiglia, fembraci 
sdegno della noftra ftiraa e incapace di buon 
lenfo j di Ipirito, e di gufio. Quello pregiudi¬ 
zio rinfacciato da Saint-Evremond e da Montef- 
quieu alla Nazione Francefe, trovafi preflb tutte le 
altre ancora , fenza eccettuarne la Greca e la Ro¬ 
mana ; e foltanto alcuni pochi fra effe a forza 
dioffervare e riflettere fe ne fottraggono. Gene¬ 
ralmente i Turchi, mal grado della loro comuni¬ 
cazione con ^alcune Corti Europee che potrebbe¬ 
ro darne un’ idea diverfa, fon reputati affatto 
barbari e rozzi. Coloro che dimorano fra di efli, o 
che leggono con fano criterio i libri che ne par¬ 
lano , fi difingannano ben pretto. Quella Nazione 
guerriera che da 324. anni occupa il Tronolm- 

periale di Cottantino , vanta molti Principi illuttri 
c abili nella Pace e nella Guerra. Orcano ttabi- 
11 varj Collegi per fare ttudiar la Gioventìi . 
*^mmat L creò e difciplinò la temuta milizia 
de Giannizzeri. t^murat IL fi contraddittinfe, co¬ 
me Guerriero e come Monarca, contra i Greci e 
gli Ungheri; conchiufe una tregua col Re di Po- 

Dd 3 Ionia, / 
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Ionia, eh’ egli oflervò fedelmente, e che i Cris.' 
Riani violarono ad onta de’ giuramenti j ed ebbe 

• il cuore così nobile e fuperiore al Trono, che 
1’ abdicò in favore del figliuolo , nè ripigliò lo 
feettro fe non per afficurarglielo col fuo valore e 
colla disfatta di Ladislao in Bulgaria, e per rinun« 
ziarlo poi la feconda volta. 11 di lui figliuolo Mao¬ 
metto IL che fuol.dipingerli con neriffimi colori , è 
commendabile per la rara moderazione che dimoierò 
nel foffrire che’l Padre riprendelTe T imperio'; è 
lafciando da banda le tante fue vittorie e conqui¬ 
de, era dotato di magnanimità e prudenza, c 
polTedeva' varie lingue, amava le Arti, e coltiva^ 
va r Allronomia. Selim 1. formidabile a’ nemi¬ 
ci, godendo nella pace di quel piacere, che, fe¬ 
condo la fua mamma favorita, è il maggiore 
che polla defiderarfi in quella vita, il regnare fen- 
ga temer verun nemico domejlico o flraniero , col¬ 
tivava con felicità la Poefia TurcA, Solimano di 
lui figliuolo ancor più poderofo, gran Conquifta- 
tore. Legislatore avveduto, virtuofò ancora c 
illuminato forfè più della maggior parte de’Prin¬ 
cipi della fua Età , fi formò, fulla Storia che a- 
mava di lludiare , e foprattutto' su i Commenta- 
rj di Cefare che fè tradurre in Lingua Turch . 

Nel Secolo XVI. quella Nazione avea una milizia 
la meglio difciplinata di tutta PEuropa, alla quale fe 
lì folle raflbmigliata Todierna di Muftafà, il trion¬ 
farne avrebbe celiato affai più al General Roman- 
^ow che ne ha riportata sì compiuta vittoria fot¬ 
te gli aufpicj deU’immortal genio di Càterina IL 
Non fi va cosi in alto fenza una ficaia di cogni- 
{.ioni e di coltura. In fatti i Turchi non abborrifeono 
le Lettere e>le Scienze, come fi crede. Studia* 

no 
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so l’Arabo c’I Perfiano, come noi il Greco c’I 
Latino. Quei che attendono alle cofe della Re¬ 
ligione e alla loro Giurifprudenza , fi applicano 
su i Conienti dell’ Alcorano, e su i Decreti de* 
Gran Signori e i Tetfà de’ Muftì, come noi fol¬ 
la Bibbia e i Santi Padri, e fui Codice e le Co- 
0ituzioni de’ noftri. Principi. Si trovano fra lo¬ 
ro ancora molte Biblioteche . GoUo famofo Oian- 
defe del Secolo XVI. ne’ fuoi Viaggi in Aleppo, 
Arabia, Mefopotamia ,. e Coftantinopoli ,, trovò 
molti Turchi cortefi e illuminati, i quali gli per- 
mifero di andar fi:artabellando i Codici delle lo¬ 
ro Librerie (a). Hanno varj Collegj in tut¬ 
te le Mofchee confiderabili , dove s’ infegna a 
leggere, fcriverc , e fpiegar l’Alcoirano . In ge¬ 
nerale r iftituzione de’ Collegi tende principal¬ 
mente a, formar le genti applicat© alla Legge * 
ma vi fi apprende ancora 1’Aritmetica , l’Aero¬ 
logia , e la Poefia, la quale è d’indole Orienta¬ 
le ripiena d’immagini forti e di metafore fover^' 
chio ardite . Si. trovano fra’ Turchi alcuni Poè¬ 
ti che paflano per eccellenti. Sadi Autore dèi 
Culifian,. o dell’ Imperio delle Rófe, è in que’ 
paefi il Principe de’ Poeti Turchi e Perfiani , 
come ne’ noftri Virgilio , il tTaflb , e 1’ Ariofto 
degl’italiani. ri. 

La Drammatica di quelli moderni Signori 
della Grecia non è certamente qual era a’ tempi 
di Socrate. DifFerifcono tanto gli odierni Spet¬ 
tacoli Scenici di Coftantinopoli dagli antichi e 
da’ noftri , quanto da Atene il Borgo di Setines, 
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Ecco un argomento d’ una Commedia Ture» 
veduta rapprefentare in cafa dell’ Ambafeiator 
di Mofeovia dal Marchefe %Argem [ a ) , 
Un Padre parte da Coflantinopoli per Alep- 
po , raccomandando al Figliuolo una fchiava 
Georgiana , di cui è innamorato . In aflenza 
del Padre fe n’ invaghifee il Figlio ancora , 
manifefla la Tua pallìone, ed è afcoltato e corrN 
fpofto. Temono gli amanti del ritorno del Padrej 
penfano di fuggirli in Andrinopoli , ma fon pre¬ 
venuti dal di lui arrivo. Una gran maninconia 
i impoflelfa del Giovane , e cade infermo. Il 
Padre tenero cerca il motivo della fuà triftezza ^ 
lo trova, riflette , compatifee, fi vince , c cede 
al Figliuolo la bella Georgiana. L’azione è co¬ 
mica , dà luogo al maneggio degli affetti, non ò 
romanzefea-, non iftravagante, non ripiena di traf- 
formazioni e magie. Effa dura tre anni, cioè a 
dire, incomparabilmente meno , non dico delle 
Commedie Cinefi, ma delle Alemane , Spagnuo- 
le, e Incieli del Secolo palTato. Lo Itile delle 
Commedie Turche è fommamente ofeeno ; ma 
abbiam veduto, che non fon piìi decenti alcune 
Commedie di Ariftofane, le Inglefi, e ’l Teatro 
Francefe prima di, Corwe/V/e. I Commedianti Tur¬ 
chi non hanno cafa Affa , ma vanno come i Ci¬ 
nefi rapprefentando nelle cafe, in cui fon chiama¬ 
ti . Per un’ Udienza d’ uomini vi fon Compagnie 
d’Uomini fenza veruna donna, nelle quali Giova¬ 
ni di vago afpetto rapprefentano le parti di don¬ 
ne; e per un’ Udienza femminile vi fon Cora- 

pa- 
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pagnic compofte di fole femmine, traile quali 
alcune rapprefentano da uomini. 

Le Rapprefentazioni de* Pupi ion pure affai 
amate e comuni nella Turchia. In occafionfc 
di nozze fi paffa la giornata 4ella cerimonia baU 
landò o vedendo rapprefentare i Pupi • Le not¬ 
ti della Quarefima della Luna di Ramazan fi 
fpendono a mangiar^, fumare, prender caffè e for- 
betti, fuonare, e veder le farfe de' Pupi col foc- 

corfo delle lampadi. 

C A P O ‘ IX. 

Stato pnfente degli Spettacoli Teatrali* 

IL noftro Secolo filofofico e calcolatore noii 
permette che s* ignorino in verun angolo dell 

Europa le principali regole del Verifimile Dram¬ 
matico. Chi in tanta luce moftrerebbe nell’ At^ 
to I. un’ Eroe giovane ih Bifnagar , e nel III. 
canuto nel Senegai ? Ma quefta filofofia , quello 
fpirìto giullo, accurato, efatto, balla a produrre 
grandi opere d’ ingegno nella Poefia , nell’ Elo¬ 
quenza , nella Pittura, nella Mufica ? Al contra¬ 
rio, ov’effo riempia tutta T ellenfione della men¬ 
te per modo , che paga unicamente del metodo 
c dell’ analifi, nulla fi curi d’arricchir la fantaCa 
e fomentar il fuoco poetico che fi, nutrifee d im¬ 
magini , quello fpirito corapaffato ferve per ag¬ 
ghiacciar 1’ entufiafmo, fnervar le paflioni , e ir¬ 
rigidire il gullo. Non fo fe quindi derivi quella 
fpezie di decadenza che fi offerva nelle Belle A r¬ 
ti ; ma egli è maaifefto, che oggi abbondano pìji 

prc- 



4i6 storia critica 
ì pretefi calcolatori, i pfeudoletterati, i fofiftì,i 
gazzett ieri, che i grandi Artifti *. 

Nel Settentrione fon frequenti gli Spettacoli, 
fi aprono nuovi Teatri, come in Stokolm, fi ri- 

for- 
• Egli è por troppo vero ciò che dice il Signor di 

Voltaire : On remarque dans les j4rtSy que plus il y d 
de littérateurs dans une Natìon , moins il s y trouve 
(T hommes de gènte . Ed è ancor vero ciò che diceva 
r Abbate Terraffon V e/prit d’urte Nation reffemòle 
à ces feuilles (T or ^ qui deviennent plus minces àméfu- 
re qu elies s' étendent^& il perd ordinairement en prò- 
fóndeur ce qu il gagne en fuperficie. Il pedan tifino fi- 
lofofieo che oggidì regna in. Francia , allontana non 
che i Poeti , ma gli altri Artifti dall’ imitazione 
della Natura e della veneranda Antichità . C’ efl 
à la nouvelle Philofophie ( fcrive il Signor Pali/- 
fot) qu on doit imputer y parrai cT autres maux plus 
graves, /* entiere dicadence de prefque tous les Arts , 
le mépris des bonnes règles & aes vrais mpdèlesy enfin 
tòutes ces tnnovations abfurdes qui nous ramìmnt infen- 
fiblement à la barbarie. La mème chofe arriva chez les 
Crecs & chez les Rorpains. Dès que les Sophifles pa~ 
rurent, les beaux Arts tomberent dans l*aviliffement. It 
nome di Sofifla fu prima dato da’Greci per titolo d’ 
onore a^’ veri Filofofi, e fignificava Sapiente , o Pro- 
feffer di faptenza ; ma dopo i tempi di Pericle eflen- 
dofi i Sojifli a difmifura moltiplicati in Atene,e mo- 
ftrandofi ( come coloro che pofcia coll’ ifteflò titolo 
fotto il regno degli Antonini comparvero anche a 
nuvoli in Roma ) profontuofi , pieni di alterigia ed 
albagia , bizzarri, cavillofi e vani raziocinatori, frap¬ 
patoti , ciurmadori , avidi di guadagno , amanti di 
novità, di paradoflì, di fingularità ,e quali tum sforniti 
d’ingegno, di buon gufto, e di foda dottrina,moflCTO con- 
.tra di fe la gentile ironia di Socrate, l’acra bile di Timo¬ 
ne il Sillografo, e in appreflb il mordace tifo di Luciano, 
e la denominazione di Sefifla cadde allora nel difprez- 

*20 e divenne ingiuriofa èodiola. L’ifielTo d già prin¬ 
cipia- 



DE’ TEAtRI. 417 

forma il Teatro nazionale da per tutto, c vi fi pro¬ 
cura di offervar le regole, e correggere la buffo¬ 
neria grolTolana; ma Klopftock , Lejfing e Wetjs 
non fono ancora feguitati da’ nuovi Poeti dram¬ 

matici degni di nominarli. 
° Una 

cipiato ad avvenire a’ fe-dicenti Filofofi Francefi del¬ 
la noftra Età , uomini per lo più di popò ingegno, 
di cuore freddo e di guflo depravato , che col loro pre- 
tefo fpirito filofofico,e con quella loroiventofa loqua¬ 
cità, antmos juvinum ad magna furgentes (come 
diffe Petronio ) veluù pefiìlenùali quodam fidere affia^ 
t;ù , tarpano le ali alla fantafia, mettono a foqquadro 
le belle Arti , e deprimono i gran modelli ; uomini 
( parlo Tempre per finecdoche ) feoftumati e feiaurati, 
nemici della Ragione e della Verità ,• uomini mez¬ 
zanamente inftruiti e fuperlatlvamente fanatici che 
per mbllrare la loro efiftenza , cofpirano a diilmg- 
ger tutto , e alla foddisfazione interna di effere 
ragionevoli antipongono la vanità di comparire ftraor- 
dinarj e fpiritofi alla moda; uomini anche in mezzo 
al loro vantato fcetticifmo dogmaticamente decifivi 
che prefumono di effere i Precettori del genere uma¬ 
no, e che vt)rrebbero a lor talento governare il Mon¬ 
do ; uomini perverfamente penfanti che difonorano il 
Criftianefìmo , la Patria , 1’ Umanità e la Filoiofia 
tutto a un tratta; uomini ftolidamente audaci e lero- 
ci che quando poffono fcoccare qualche velenpfo Ara¬ 
le contro 1’ Italia , la Religione , il Sacerdozio e l 
Principato , fe la godono e trionfano e fi ringal- 
luzzano ; uomini fieramente fuperbi e boriofi che 
quando veggonfi taffati nelle loro firavaganze e be- 
Aemmie, arruffano il ceffo con rabbia cagnefea, S'in- 
ferociicono, j inviperifeono, s’imbeAialifconp ; uomi¬ 
ni naturalmente maligni e aAiofi che con cinica^ decla¬ 
mazione calunniano alla dirotta, fapendo^ che il vol¬ 
go e i più,non la verità,ma l’opinione rifguardano; 
-uonùni in fomma che fono un compoAo d ignoranza, di 
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Una manifefta decadenza oflervava , pochi 

anni fono, nel Teatro di Londra 1’ Autor Fran. 
cefe della Gazzetta Letteraria dell’Europa Non 

VI fi rapprefentano (diceva) fe non le antiche 

-, 'j- -— 

un grande abufo 
di ella cambia fi¬ 

gli uomini vir- 

di prefunzione, di orgoglio, d’impofiura, di malvagità,di 
demenza, e di fuprema temerità, e a’quali pub anche a 
buona equità appropriarfi tutto ciò che il Dottor del- 

a’Romani e agli Efesi fcrif- 
le de Filofofi Idolatri. Si vede bene , che nel Tea¬ 
tro di quello Mondo gli Attori al volger degli anni 
mutan faccia, lingua, e paefe ; ma la Scena è Tempre 
1 illeffa, I illelfe paffioni, gli fteffi moti, quali niun 
divano. Quando fi giunge a fare ‘ ' 
di una nobil Frofeflione , il nome 
gnifìcato , e rendefi odievole preflb 
tuofi e alTeimati. Virtus popuìum faljts dèdocet uti vo- 
cém, dice Orazio lib. II. Od. 2. Sì, pour ètte Phi^ 
io/ophe, (fcrivea con fomma ragione Gian Giacomo 
Rouffeau contro de moderni Filofofi Parigini in una 
lettera a M. Dit Clos ) // faut noìrcìr la réputatìon 
de mes femblables, pubUet aux yeux de F Unìvers dei 
chofes qut devment refter en/eveliet dans un éternel /ì- 
lence, tramer & conduhe de fourds complqts , y préfi. 
der ; en un mot , fi pour étre Phìlofophe , il faut re- 
noncer à i humantte à la fuflice, à la benne fois , je 
renonce ala Phtlofophte & à la denomina tìon de PhU 
lojophe, & yen lat(fe le tìtre à tant de fourbes dignes 
4? /e porttfr . /e me contente deceluì devertueux. Que¬ 
lli Ginnolofifti,e Spiriti forti della Senna vegeonfi dipinti 
TOn colon VIVI dallo ftelTo in quel luogo dell’ 
iiw/Zio che incomincia,ye confultaì les Philofophes &c., 
dal Sig. Pahjfot nella Commedia intitolata Les Philo- 
Jop es e in quell altra de.FHomme dangertux ,e nel- 
11/Philofophes, come an- 

’Snor Avvocato Moreau nell’ingegnofaOpe- 
/ ■ * j * *’mlo, Mémoìre pour fervir à F Hi- 
Jtoire des Cacouacs, e da M. Linguet ne i (noi Dotta¬ 
ti moderni, e-da molti altri bravi Scrittori. 
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„ Favelle, alcune infipidc imitazioni delle Com- 
^ medie e Novelle Francefi, fcritte fenza ingegno e 
„ fenza fpirito, e un gran numero di Farle latiti- 
j» che ** * La Satira lotto ^uel Cielo nata dal po^ 
tente entufiafmo di libertà che vi predomina, non 
rifpetta nè particolari, nè Miniftri,nè il Gover¬ 
no , e non poche volte porta il fuo fiele fin fal¬ 
le Scene . Sotto Giorgio II. fu denunziata alla 
Camera de’Comuni una Farfa contro il Minifte- 
fo, e fi propofe un Bill per foggettare gli Scrit¬ 
tori Drammatici all’ ifpezione del Ciambellano, 
fenza la cui licenza pon poteffero far rapprefen- 
tare verun Componimento. Il Conte di Chejler- 

field fece in quell'occafione un difeorfo notabile, 
follenendo che bifognava governar^: il Teatro col- 
le Leggi llabilite, fenza metter nuove catene al¬ 
la libertà. Il difcorlb fu ammirato ; ma il BHì 

de- 

* L Avvocato Linguet parlando dell’ Inghilterra 
dice : Comment y font éerìtes les plèces dramatiques , 
épreuve ajfez fure du godt dt une Natton & du pro¬ 
gres des talens chez elle ? Les Tragédìes font dans un 
Jìyle ampoulé fur des plans fans vraifemblance ^prefque 
toujours fans intétét , ou avec un tntirèt qui naìt du 
jeu & non pas de la pièce . Les Comédies font fans 
biensèance , fans pudeur , avec le méme flyle y ce qui 
ejì ajfez naturel, puifque la mort & le crime y regnent 
égalemeni. . On n y voit que des gueux , des filoux, 
des a^ajftns. Les plus degoàtantes , les plus affreufes 
Scìnes y font mifes en aciion . Montefquieu a dii qu 
il fallott icorchet un Mofeovite pouY lui donntt de la 

fenfibilite . Les ames jingloifes ont-elles donc la méme 
proprièté que les corps Ruffes ? Ce n eji que par les 
plus abominables horreurs qu on peut les remuer . La 
peinture des tourmens, pu de la dégradation de f éfpe- 
ee humaine , femble étre le feul mobile capaÙe de cha- 
touiller un ptu leur imagmation . 
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degli Spettacoli pafsò in Legge. Nonpertanto uì- 

timamente lui Teatro di Foote^ e poi fu quello. 

SDmry-Lane è rapprefentata una Farla oCom-, 

inedia col titolo di Eferoes, nella quale vengono 

motteggiati i MetodiRi, fetta novella fondata da 

Wtthefield che vive ancora. 
In Ifpagna veggonfì con piacere le fole Com¬ 

medie del Secolo paflato , e quella di carattere 

vi è feonofeiuta . Delle pochiflìme Tragedie di 

Autori moderni o viventi che han cercato di 

offervar le regole, non vi ho veduto rapprefenta. 

re fe non 1’ Ormefinda e ’l Sancio proferitte per 

Tempre dopo la prima rapprefentazione . Alcune 

Traduzioni di qualche Commedia del Goldoni , 

come della Spofa Perftana e del Botmu B'tenfat^ 

fant fon piaciute moltiflimo al Popolo , e dovea 

eflerne lodato (fuorché in alcune alterazioni fatte 

fenza guRo agli Originali ) qualunque egli fiafi 

chi ha imprefo a moflrare Tulle Scene Spagnuole 

queRe Commedie; ma fui medefimo Teatro fono 

Rate motteggiate da foliti piccioli compofitori di 

Saynetes , e ricevute con freddezza da alcuni po¬ 

chi , che invecchiati in un certo lor fiRema di 

Letteratura, fdegnano di approvar dopo il popo¬ 

lo ciò che lor giugne nuovo, 

Vel quia nll reSìutn , nijì quod placuhjìbì , du- 

cmt, 

Vel quìa turpe putant parere mtnorìbus, & qua 

Imberbes didkere, fenes perdendà fateti. 

Ma ciò , a dirla ingenuamente , è una fpezie di 

tradimento fatto alla Nazione, il quale preffo di 

effa ritarda l’avanzamento delle, Arti. 
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Opl in Francia fi produce ancora alcun 

componimento applaudito in Teatro c letto fen* 
za noja ; e benché non vi fia chi poffa deana» 
mente compararli con veruno de’quattro granTraw 
gici di quello e del paflato Secolo, pure'^oltre al¬ 
le poche di fopra già mentovate Tragedie , me¬ 
rita dillinta lode la Dtdone del Signor le Frane 

Marchefe di Pompignan *. 

Avvegnaché poi alcuni Scrittori Comici non 
abbiano compollo in quel genere di Commedia che 
Moliere portò a sì alto punto , e che Goldoni 
avea cominciato a rifufcitar Tulla Senna col men¬ 
tovato Stravagante Benefico^ pure i Signori Palif. 

fot^ Collé^ e Beamnarchais han mollrato fufficietì- 
ti talenti comici , e 1’ ultimo di effi è riufeito 
in un genere che ha degenerato in viziofo nelle 
feani di Faìbaire ^ Mercier ^ Sedarne^ e di altri , 
i quali erano nati per maneggiar, maravigliofa- 
mente le palìioni, fe non lì fodero fatti tralpor.* 
tar dalla corrente delle piagnevoli e del¬ 
le Tragedie Urbane difettofe , cioè di quelle che 
accoppiano a fatti tragici qualche carattere comi- 
co . Egli era oltracciò rilérbato a’nollri giorni 

Trag/dfe de Didon de IVI. le 'Frane de Pontpt- 
gnm (dice M.Paliffot ) efl très-fupineure aux meilleu~ 
res Pùces de Campiflron. Ce n'eji pas tout-à-fatt èga~ 
Ut Racine ; mais c\ ej^ s en approcher de maniire à 
ovo^T peu de tivciux . 

^ Autore del Giornale Enciclopedico de i i<. 
Maggio 1770, dice : Malbèureufemsnt Melpomene a 
quitte la Scène Yranpife , & au lieu de Tragédìes , 
nous n avons plus que des lameyitatìons boargeotfes ^ qui 
rie peiivent tout au plus excher que que'quet fo'b^es fen^> 

de pìt'té, Des Moines & des Religieufes , des> 
p les folles , en déitre ^ des jaloux eyiragés qui foni 

' ma?i^ 
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r infinuarfi che fi ferivano Tragedie in profa,co¬ 
me fa M, Diderot * j e non fenza ragione M. 
de Voltatre fi lagna nella lettera all’ Imperador 
della China, che oggi in Francia 

Le Tragique étonné de sa metamorphofe , 
Fatigué de rimer, ne va parler qu' en profe. 

Tralafcio poi le tirate , gli epigrammi, le de¬ 
finizioni metafifiche, la fmania di moftrar in tut¬ 
to dello fpirito fenza (Indiare il linguaggio della 
Natura; delle quali cofe introdotte a Ihzietà nel¬ 
le Commedie moderne (ì querelano concordemen¬ 
te molti Critici Franccfi ; ond’ è che l’anzino- 

minato 

tnanger à leurs Epou/es la cceur de leurs amarts ; voìlì^t 
depuis deux ans , hs grands héres de fa Scène tragi- 
que Fran^oìfe. Les Anglois paraiffient s' elever à fnefu- 
re qùe nous baiffons. 

* Il Signor Diderot noti folo compofe in profa il 
Fadre di Famiglia e ’l Figlio Naturale 

Dans le grand gout du larmoyant comique, 

come dice fcher^ando il Signor di Voltaire ; ma ben 
anche volle dettar regole in quello genere pib llram- 
bo e bizzarro dell’Opera buffa . Lifez les Reflexions 
( dice Carlo Paliffot ) que M. Diderot a mifes à la 
/ulte de fes Comédies du Fils Naturel & du Pere de 
Famille, vous y verrez avec quel fingulier enthoufìafmt 
il fe donne pour le rfformateur de la M-ufe Comique , 
^ pour /’ ìnventeur d un noùveau geme , devant qui 
tous les chefs-d auvre de Molière doivent difparaHre. 

Ha gran ragione M. Freron di aflerire : L' an~ 
eien geme, uvee lequel Molière , Regnard & Defiou- 
ehes amufoìent la Nationj ejì un gente devenu furan- 

ni 



DF TEATRI. 433 
minato Poeta oflferva la decadenza della Gomme* 
dia Francefe'^in quella fpecie d’obblio , in cui è 
caduto Molieye, dicendo : 

De Molière aublié le fel ejì affadi. 
«I 

Tutta volta preflb di una Nazione per tante vie 
incoraggiata e premiata ( fortuna invidiatile ) e 

che 

9ìè à la hontii du goAt aBueì, fi contraìre à la vraìe 
Comèdi e, qu on n y decouvre plus ducune trace de la 
correSlion des mocurs. Un Auteur qui fe prefente au^ 
jourd! bui fut la Scène dtt: ^coutez moi^ j’ai de 
r efprit. Il vaudrott mìeux qu il dtt: écoutez moi, 
y ai du bon fens • Il / enfuivroit que tout rentree 
roìt dans /’ ordre naturai y on rìroìt à la Comédicj 
& t OH pleureroit à la Tragedie . E con egual fen^ 
fatezza e criterio dice nell’ Anno letterario 17 
num. 19. pag. 258.: Au grand art des Corneilles y 

des Racines & des Crébrllons , a fuccédé une marne 
Anglchphilofophìque, /ombre & dégoutante, qui / efi 
emparée du théàtre ; elle y monte pour dèbiter des diap¬ 
iri bes cernire la Religione pour lancer desfarcafmes con-» 
tre fa morale, pour couvrìr de rìdicule fes pratiques fa- 
cries & pour infulter d fes Mmìfires ; on connoìt des 
Pièces modernes ok des A£les entters font confaeris à ce. 
noble dejfein : & c ejl pardà qu on prétend ravtr à nos 
grands Maìtres le laurier de Melpomene t Et c efi par¬ 
ta qu on fe fiatte de faìre oublìer le Cid , Cinna, Ro- 
dogune, Phèdre, Athalie, Rhadamifte, / Ce qui 
ménte fur~tout les regréts des amateurs & de tous les 
eìtoyens qui s* intéreffent à la gioire de la Scène natìo- 
nale^ c efi la parte du comi que Ariftophane , Mo¬ 
lière & Regnard. Une Phìlofophie hérìffée de grands 
mots y & les lamentations du drarno bourgeois, ont chaf- 
sè Tbalìe d* un théàtre qui lui étoit fpécieufèment con- 
facré y où elle peignoit avec tant de finejfe nos ridicules 

E e & 
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che abbonda di tanti modelli eccellenti , i qua¬ 
li non lafcia di veder rapprefentar di quando in 
quando , quella decadenza farà Tempre pafleggiera 
e’I gufto adulterato non debbe tardar molto a 
rinvenir dallo ftordimento Ella fcorgerà il pro¬ 
prio inganno al riflettere che mentre gl’ Ingleli 
s’ ingegnano d’ introdurre nelle proprie Scene il 
brio e la giovialità Francefe, il Teatro di Fran¬ 
cia per una mal intefa imitazione Inglefe fi riem¬ 
pie d’orrore e di triftezza oltraggiofa all’Umani¬ 
tà’ e così ogni genere rientrerà dentro i confini 
prefcritti dall’ invariabile Ragion Poetica . 

Non 

& nos travers, où elle nous ìnjìruìfoit en rtant. De$ 
Fils Naturels, des Peres de Familles, des Béverleys, 

^oilà de qnoi remplacef dtgnement & mème fut* 
paffer lè Midmtrope, le Tartuffe , les Femmes S^a- 
vantes , le Joueur, &c. Il n y a pas jufqu à h 
Mufe artìfane des Boulevafds qui ne fe recente de /V-> 
jpìdémìe ^nérale ; elle phìlofophe aujji par accès ; & y 
fur des tréteaux où /’ on s' attend à des quolibetSy 
ejì tout ètonnè dì! entendre Polichinelle & fon compite 
dijferter à perte de vué & avec autayit de juflejfe & 
de dìgnhé que pourrotent fatte deux adeptes de la nou^ 
velie Philofophìe Gallicane. 

* Il Signor PaUjfot in una Nota porta fotto que¬ 
lli due verfi del Canto IL della fua ingegnofa Dun^ 
ciade, 

„ On y voyait & le /ombre Falbaite, 
,, Et BeaUmarchais y & P ennuyeux^Merciety 

dice 5 Auteuts de Dtames , bien ampouiés, bien fom^ 
btes y bien lugubres y & plus ennuyeux encote. C’ ejl 
une fommillihe que M. Diderot a fah nakre par fes 
paradoxes fur P Art dramatiquBy mais qui ri aura qu 
tine^ exijìence très-éphemère des que le caprice desFran^ 
^ais les aura ramenes au bon fens. Ce moment ri eJL 

pas 



DE’TEATRI. 43S 
'Non v’ha dubbio che dopo l’incoraggiamen¬ 

to del Sovrano di Parma fi è veduta coltivar in 
Italia con fervore la Tragedia da Magnocavallo, 
Calinì, Perabò, Campi, e la Commedia , oltre 
del Goldoni, fi vanta di Albergati. Pur quan¬ 
do avremo un gran Tragico e un gran Comico? 
Nel cinquecento inaitammo i Greci, e fu ben 
fatto : imitiamo oggi i Francefi, e fi fa fenno : 
afpettiarao però il tempo , in cui avremo acqui- 
fiata la deftrezza di faper da noi fteffi imitar la 
Natura, e allora forgeranno tra noi gl’ Ingegni 
creatori, e fi perfezionerà al fommo la Dramma¬ 
tica. Egli è vero che pofliam gloriarci di un 
Metaftafio, nel quale abbiamo, non che un 
cine e un Cornetlle , ma un’Euripide : i di lui trion¬ 
fi però non fono fiati feguiti da altri, e 1’ Ope¬ 

ra ^ che tanto fi appreffa alla Greca Tragedia 

che declini, Migliavacca Autore della Tettde c 
dell* , Coltellini àtW >Almeria e ^n- 

ftgona ( che io non ho ancor veduta ) , e Vitto¬ 
rio Amedeo Cigna di più d’ un Dramma tollera¬ 
bile , non hanno la delicatezza , il fublime, il 
patetico, la maeftà , 1’ eleganza , il calore dello 
ftile di Metaftafio : i loro difesni non fono si 

5 o 

ricchi e giudiziofi , le loro invenzioni non fono 
originali, o. d,a paflar come tali, i loro colpi di 
Teatro, i loro quadri fparifeono a fronte del co¬ 
lorito vigorofo di Apoftolo Zeno, e di Pietro 

E e 2 Me- 

pas fi ^loigné qiì on pounah le'croire ^ car on commen¬ 
ce à mèprtfer beaucoup t efprtt & le jargm de la mu¬ 

ovei le Phtlofophiey à qui f on doit toutes ces innovations 
ttbfurdes , 

„ La honte de mire dge, & le tombeau des Arts, 
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MetaftaOo*. V’è di peggio. Si difpera di pervenire 
all’ altezza del Drammatico Romano , perchè s’i- 
gnorano le cofe che meritano riforma nell’ottima 
fua carriera j e che fi è penfato ? Di cambiar con pra¬ 
vo configlio il fiftema dell’0/»er4 Italiana per quel¬ 
lo della Francefe, mentre che i Francefi alquan¬ 
to fpregiudicati fi ftudiano d’imitar la noftra; di 
maniera che noi fiamo in procinto di cader nel¬ 
le miracolofe ftravaganze del Teatro Lirico Fran¬ 
cefe, cd efli in cafo di cagionare in quello una 
crifi favorevole, e convertir V Opera loro in Tra^ 

gedia confinata all’imitazione della Natura , com* 
è la noftra. Qualche Poetallro povero di prin- 
cipj, d’ ingegno , e di fantafia , il quale nella 
mollezza corrente non ha paflate le notti d’ in¬ 
verno e i giorni d’ eflà a formarfi uno Itile, col 
folo torre qualche canavaccio Lirico Francefe c 
porlo in cattivi verfi Italiani , favorito da una 
Mufica eccellente , come quella del celebre Signor 
Gluck nell’ t^lcejìe , ha creduto di pareggiar di glo¬ 
ria Pietro Metaftafio , ed ha aperto quello cam¬ 
mino tortuofo , che in vece di menarci avanti, ci 
fa rinculare almeno d’un Secolo. In oltre la ne- 
celfità di foddisfar 1’ occhio, e 1’ amor naturale 

del 

* Senza pregiudicare al merito de i fopraccitatì 
Melodrammatici , poflTiamo accertare che molte fono 
le feimìe del Metaftafio in Italia ; imperciocché la 
forte de i pib eccellenti Scrittori è il fare molti cat¬ 
tivi Copifti . Come un gran pianeta tira nel fuo 
vortice quantità d’ aftri inferiori e di piccole Fune 
che contar fi poflbno per di lui fatelliti 5 cosi un’ 
Uomo d’ingegno grande è la calamita di coloro che’l 
Signor La Fontaine chiama le fot betaìl des imita- 
teurs. 
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dtl maravìgliofo introduffe ne’ Teatri e fa fufli- 
ftere le decorazioni ; ma un’ Ingegno illuminato 
dal Dio del buon gufto, qual’è ilMetaftafio, ha 
faputo profonderle ntWsi Nìttetì, deftinata pel Tea¬ 
tro del Ritiro di Madrid, ricorrendo al teforo del¬ 
la Natura , dovechè i Poeti muficali Francefi 
le hanno cercate nel miracolofo e nelle trasfor¬ 
mazioni iftrioniche ; e i noftri Poctaftri incapaci 
di vagliar il grano e fepararne le paglie, di dì- 
ftinguer un Francefe dall’ altro, e l’Ifigenia da i 
Silfi e dalle Barbe turchine , van dietro a i loro 
errori. Offerviamo ancora, che la maggior gloria 
di Tefpi, Efchilo, e Sofocle fi fu di minorare il 
Coro Greco, e a mifura che ne fcemavano i pcr- 
fonaggi, la Tragedia crefceva di bellezza , inte- 
refle, e attività. I. Moderni, e fpecialmente i 
Francefi , ne fecondarono molto bene l’ottimo di» 
fegno nella Tragedia . Ma quelli poi nel Teatro 
Lirico , fenza penfarvi , fon ritornati alla priftina 
confufione del Coro, c i noftri Uranghi fi pre¬ 
giano d’imitarne il mal gufto. Noi adunque re¬ 
trocediamo nell’ Opera ancor fotto gli occhi dì 
Metaftafio. Io afpetto e invito un qualche alte¬ 
ro ed elevato Ingegno che imitando nobilmente^ 
c non da fervo, il noftro gran Poeta Imperiale, 
e migliorando , ove ne bilogni , il giudiziofo fi- 
ilema dell’ Opera Italiana, diflipi quello nembo 
apportatore di manifefta decadenza. 

CONCHIUSIONE. 

Mirandoli la profpettiva degli Spettacoli Sce¬ 
nici di tante Nazioni, vi fi feerne l’ im¬ 

magine di un’ antico giardino coftrutto c pianta- 
Ee ^ * tp 
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to da tempo immemorabile e paffato per le ma¬ 
ni di Famiglie differenti che vi han lafciato il 
marco del proprio gufto. Alcune poche attefero 
a farlo fruttificare, e contente d’ una vaga fem- 
plicità, prefero ad abbellirlò foltanto con recinto 
di tefti di rofe, garofani, c gelfomini, e con 
ìfpalliere di grati agrumi Fiorentini. Alcuna più 
ricca vi ha sfoggiato un luflb fquifito adornando¬ 
lo di viali coperti, giuochi di acque, fontane , 
bofchetti, laberinti, e quadri di fiori Olandefi , 
c di piante di cocco , ananas, ed altri frutti ol- 
tramarini. Altre di gufto infelice fi fono forte¬ 
mente applicate a mantenervi le ghiande , o vi 
han voluto innefti bizzarri e capricciofi, e mo- 
ftruofe figure di Tritoni, Satiri, Sfingi, e Sirene 
a difpetto della Natura. La foverchia fuperfti- 
zione di qualche poffeffore, a forza d’accumular¬ 
vi ornamenti, ne ha diminuita la fecondità ; e 
la noncuranza c groffolanità di alcun’ altro 1’ ha 
lafciato infelvaticare. In tanta differenza di gu« 
fti qual maraviglia, che gli accompagnamenti e 
gli ornati d’ Architettura nè anco fieno uniformi, 
e che fra’ bei pezzi Corintj e fra’ fodi frammenti 
Tofcani veggafi qualche duro colonnato ed arco 
Gotico ? EgU in fomma è sì vario e si vallo , 
che non fa un tutto fe non all’occhio fino della 
Storia che lo contempla tranquillamente dall’alto 
d’una collina;, e quei viaggiatori e criticaftri 
di corta villa , fcempj o impazienti , i quali fi 
fono occupati fol di una parte di effo, e dalle 
loro fcarfe offervazioni han di poi tratto vanamen¬ 
te certi aforifmi generali, che tcngon per princi¬ 
pi incoQtraftabilij in ogni tempo faranno pietà a 
chi ragiona. Alla fola Storia dunque che beq 
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vede , appartiene di ben giudicarne, e ’l fuo giu¬ 
dizio infegnerà agli Artifti nafeenti il fentiero 
thè mena all’ immortalità nella Poefia Dramma¬ 
tica . Effa fola sa difeernere quel che può eflcr 
bello per un fol popolo, c quello che lo farà per 
moltifìimi : ed egli é chiaro che ciò che fi chia¬ 
ma Buon^GuJio, non dipende fe non dalla conofeen- 
za di quefto Bello *. In Pekin e Coftantinopoli, in 
Parigi e Firenze fi pretende cogli Spettacoli Sce¬ 

nici 

* Le goùt ( dice il P. Momgites) ejl un fenùment 
fin & déiicat, non feulement du beau , mais du gra- 
cieux. Le goAt efl très-rare y & fe fent mieux qv^tl ne 
s’ exprime ; il vient de la nature , & fe perfeBionne 
par l'art f c ejì à dire .y par la leBure& les reflexions. 
il gufto è quella facoltà innata o acquiftata di difeer¬ 
nere , aflaporare ed eleggere il bello e’I graziofo ; 
fpezie d’inftinto che giudica le regole, e non ha af¬ 
fatto regole. Le goAt fe fent & ne fe prouvepaSyÒx- 
cea il dotto e fenfato Abate Fraguier nella nota con- 
tefa intorno alla preminenza degli Antichi e de’ Mo¬ 
derni , & plAt h Dieu qù il fe prouvàt , la guerre 0» 
il efl depuis long-tems avec /’ infenflbilité & la bdr- 
barie, ne feroit pas fi malaifée à terminer . II buon 
guilo è una lampada che non fi alluma fe non alla 
fiamnja deir ingegno ; e perciò Uom di buon gufio do¬ 
vrebbe per verità chiamarli foltanto colui che dalla 
natura fu di preflante ingegno ampiamente privile¬ 
giato, e che de’ proprj talenti può fàre quell’ otti¬ 
mo ufo che fi richiede àd innalzarli al raro e difila¬ 
to grado di fagace efaminatore, fopraffino conofeito- 
re, e di dotto, gentile e graziofo produckore .Quin¬ 
di è che’l Petrarca, feguendo il fentimento di PU- 
tone, dilfe: 

„ Or quello è quel che piò eh’ altro m’attrifta^’ 
“ 5, Che i perfetti giudici fon sì rari. 

£e 4 
«. 
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tììci correggere e divertir la Società mediante 
iin imitazione della Natura rapprefentata verifi- 
milmente adoperandovi le molle della compaffione 
c del ridicolo. Ma v’è chi per riufcirvi fi vale 
di troppe ipotefi , moftrando in un fol luogo dif* 
ferenti parti del Mondo e in due ore di rappnf-* 
fentazione il corfo di molti luftri, come fi fuol 
fare in Madrid e in Londra ; e chi all’ oppofito 
fe ne permette pochiflime, come fi ufava antica¬ 
mente in Atene e Roma , e oggi ufafi in Italia 
e Francia . Senza dubbio i Drammi degli Spa- 
gnuoli e Inglefi contengono un’ arte men delica¬ 
ta, ma pel gufto di que’ Popoli hanno un mari¬ 
to locale* i Drammi poi degli antichi Greci e 
Romani, e de’ moderni Italiani e Francefi, co¬ 
me hanno acquiftato dritto di cittadinanza nella 
maggior parte delle Nazioni culte, non temono 
gl’ infiliti degli anni , e pofleggono una bellezza 
che fi avvicina all’ aflbluta , Q^uefti adunque fon 
da prenderfi per efemplari. Vi fono poi certe 
Farfe buffonefche che coftano poco e fan gran ro- 
more dalla Scena, come i moftri teatrali Spagnuo- 
li, le Farfe iftrioniche Lombarde e Napolitanc 
e le Francefi delle Fiere. Potrebbero da ciò gl’ 
ìnefperti dedurre una falfa confeguenza , e fuggir 
la fatica neceflaria per metterli in iftato di fcri- 
ver componimenti fimili all’ Atalia e al Mlfan- 

tropo, perchè non furono quelli la prima volta 
ricevuti favorevolmente dagli Spettatori. Ma 
la Storia pronta a diradar ogni nebbia, gli av- 
vertifce, che le facili Farfe romanzefche e i mo¬ 
ftri fcenici noti allettano che ’l volgo imperito, 
e dopo una vita efimera corrono a precipitar- 
fi nell’ abiffo dell’ obblio * dovechè gli ottimi 

COItt- 
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cómpaninienti , come il Mlfantropo c 1* %/[talia , 
non Iblo sforzano alla perfine 1’ Uditorio a vcr- 
gognarfi del primo giudizio , ma ricreano la pai% 
te più pura e illuminata delle Società , che fono 
i Dotti * , e paffano indi a’ pofteri infierac 
con quelli che furono ferirti nella caverna di Sa- 
lamina. Or fi può efitare un fol momento a 
fcegliere tra ’l reftar torto fepolto nella propria 

terra 

* Qui r Autore intende di qùe’ Dotti che hanno 
ingegno penetrante, gufto raffinato, giudizio fottile , 
fantafia vivace, cuor fenfibij,e, orecchio purgato , pra- '' 
tica del mondo e de’ più famofi Poeti, e fcelta dottrina 
per poter ben comprendere e guftare tutto 11 bello di 
un dramma . Ma gli uomini di quella fatta fono rarif- 
lìmi. All-incontro moltiffimi fra’dotti, come fon co¬ 
loro i quali calcolano il corfo de’ pianeti, o 

Fan triangoli , tondi y e forme quadre ,* 
coloro i quali vagando pe’ voti fpazj della loro im¬ 
maginazione , voglion dar corpo all’ ombre e vendere 
per dimoftrazioni alcune infelici congetture su di fog- 
getti tenebrofi , inintelligibili , e rimoti dal fenfo ^ 
dalla cognizione dell’ uomo ; coloro i quali con am¬ 
mirabile franchezza favellano de’ corpufcoli eiementa-ii 
ri e de’ loro varj moti e accozzamenti nella primiti¬ 
va formazion delle cofe, come fe flati foffero affiflen- 
ti alla madre Natura allorché difcTògliendo il caos , 
partorì il mondo ; coloro i quali vogliono farla da ri¬ 
formatori con immaginar) fiflemi politici; coloro i 
quali vifitando le cave delle piramidi d’Egitto, fi ar¬ 
rogano la facoltà di battezzar le mummie , e fputan 
fulle medaglie per diradarne l’antica ruggine e farci 
vedere quel che non è ; coloro i quali fon dottoroni 
pel Colo capitale della memoria , o che per l’enorme 
lettura hanno l’immaginativa languente ; tutti cofto- 
ro fogliono per lo più avere, fpezialmente nelle ma¬ 
terie poetiche f non fano palato, guafle fqnfazioni e 

gufti 
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terra in compagnia di tante migliaja di fcheletri 
moftruofi , e tra ’i convivere con Euripide ne’ 
gabinetti de’ Savj di tutti i tempi e di tutti i 
paefi ? 

guftì cosi depravati come quelli delle donne pregnan¬ 
ti . Quindi ebbe a dire il Signor di Samt-Evremond 
che nel commerzio de’ Dotti rarement^on trouve des 
perfonnes de bm goàt : ce qui fait que la connoìffance 
des belìes Lettres àevìent en plufleurs f^avants une em- 
ditìon fori ennuyeufe. Io per me, a quanto cotefti 
fentenziar poteffero intorno a’ Drammi , preferirei 
fempre , e lenza tema di fallare , 1’ unanime fenti- 
mento di un popolo che non folle del tutto incolto, 
o nella crifì di una febbre palleggierà. 

FINE. 

t 

IN. 
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I N D I C E. 
Le lettere p. F. I. It. L. S. T. fignificana 

poeta Francefe , Inglefe , Italiano , 
Latino, Spaglinolo, e Tedefco, 

A 

Accademie fcìentificbe d’Italia. pag« 2^8. 
succio p. L. ll^. 

Sdamano p. T. 250. 
%4ddifon p. I. ^Sp. 

P. Ireneo It. 187. 202. 
affranto p. L. 124. 
^/fgatarco edifica il primo Teatro %p^ 

tAlamanni Luigi p. It. 214. 
oìlanòn (Ruiz de) p. S. 280. 
tjflberti Leon Battifta p. L. 203. 
^Albergati Marchefe Onofrio p. It. 213. n. 325. 

332- 435- 
9Aleffi.de, comico Greco 102. 
%Altam , comico It. 271. 
yilejfandrim verfi antichi nella Spagna 410. 
•Alternazione di bene e di male 183. 
•Amauti Filofofi Peruviani 22. 
•Amenta Niccolò 32^. 
•Andronico Livio p., L. il2. 
•Anifio Giano p. L. 211. 
•Angelieri •Alticov^gì Rinaldo p. It. 32^. 
•Anguillara Andrea p. It. 214. 
•Apollodoro comico Greco 102. 
•Arabi y (e abbian avuto teatro 177. loro dialogh 

178. •Ara^ 



\A'ragona (Errico d’) p. S. 107. 
x/treùno Pietro p. It. 222. 
èrgenti Agoftino p. It. 232. 
w^rgenfola (Luperzio Leonardo de) p. S. 178. n. 

2^4. 2^7.. 
\4rgens ( Marchefe d’ ) fuo ftranibo penfare 6j. 

sAvgonautì Italiani xg. 

xArìofto Ludovico,giudizio di fue,Commedie 2ip. 
t/frtfiìo Fufco comico Latino 127. 
t/frijìofane yanalìCi di fue Commedie 87. giudizio 

degli antichi e de’moderni fu di eflb ^4. 
•Aircadia , Accademia Romana, fua origine 31Ó. 
*Armodì» Marfo Giovanni p. L. 211. 
v4rnaud Abate gp. 120. n. ,^26. • 346. 3p2. ^gS- 

399- 404- 
»Amaud de Bacuhrd (Francefco-Marìa d’) p. F. 3^3. 
ofrtì, loro origine 2. 
•AJtnto Politone coltivò la Tragedia 128. 
^Attori, in Grecia faceano da Attori grifteflì Poeti 

28. 88., in Firandó lo fanno i Nobili e i So¬ 
vrani 15.,così anche nel Perii 22., in Ro¬ 
ma erano in difonore 1^7., in Italia e in 
Francia anche perfone di nome 219, 243. 
244., Francefi inferiori a’noftri ^S$.Spa- 

gnuoli irregolari 3 85. Napoletani molto ac¬ 
conci 231. n. 

Autore del Parnajfo Spagnuolo confutato 2II. del 
Teatro fua ignoranza 223. 

Autori Latini di tragedie fmarrite 118. 127. di 
commedie fmarrite 120. di tragedie Ita¬ 
liane 201. 211. 270. 317. 435. di com¬ 
medie Italiane 204. 271. 222. di tragedie 
Francefi 32,9., apj. 305. 355. ^62. 43 
«I commedie Francefi 244 305.375.431« 
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di tragedie Spagijuolc ;z^4. 281.407. 43 i,J 
di commedie Spagnuole 252. 2^3. 275. 
411., di Tragedie Inglefì 24^^. 283. 389., 
di Commedie Inglefi 247.283. 3pi. 430., 
di tragedie Tedefche 287. 397. 427., d.i 
Commedie Tedefche 249. 288. 397. 427. 

xAiitos Sacramehtales %6o. loro moftruofità 27Ó n. 
Avvocato Com mediola raffettata ed abbd,- 

lita da M. Bméys 242. 
^yàla Tommafo p. S. 409. 
t/tyrer Giacomo p. T. 248. 

B 

jfvìera (Maria Antonia Valburga di) fue opo» 
u re in It. 40^. 
Bambafio Tommafo, antico attore It. 191. 
Balli degli antichi 29.105.1^8. de’moderni 314# 

V. Pantomimi. 

Ballevine di Surate 17. di Roma 173. 
Bardi poeti Celti io. 
Barone Domenico March, di Liveri 329. 
Batteux ( Abate le ) fuo giudizio fu di Euripide 

e Racine 63. 
Beccari ( Agoftino de’ ) p. It. 232. 
Beccellì Giulio Cefare p. It. 325. 338. n. 
Beiforte ( D. Antonio di Gennaro Duca di ) p.It 

353. n. 388. 
Belloy p. F. 3^2. 
Bentivoglio Ercole p. It. 222. 
Ben-Johnfon p. I, 282. 
Beolco Antonio p, It. 229. 
Bermude^ Girolamo p. S. 2<^4. t66. 339. 
Bertela ( P. de’Giorgi ) p. I. 405. n. 
Bernard p. F. 382. 

BeU 
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Bettinelli Savcno p. It. 327. 
Betulejo Siilo p. T. 250. *» 
Bicchierai p. It. 320. 
Bodmer p. T. 400. 
Boijfy ( Luigi de) p. F. ^j6. n. 384. 
Bojardo Matteo Maria p. It. 205. 
Beaumarchais p. F. 380. 
Bonarelli Guidubaldo p. It. 233. 270. 
Bracciolini Francefeo p. It. 234. 270. 
Bret Antonio p. F. 377. 
Brumoy 39. 44. 52. 5S.5P»^2- ^8. pi. 157, 
Bruni Leonardo detto ^Aretino p. It. 204. 
Bouchardon ciò che diceva di Òmero io. 
Brignóle Sale e Bulgarìni, comici It. 272. 
Buonarroti il giovine, comico It. 272. 

C 

CtAdbalfo Giufeppe p. S. 23p. 408. 410. 
Calderàn D. Pedro, giudizio di lue opere X’jé. 

359- 
Calini Conte p. It. 327. ^Sp. 435. 
Calmo Andrea, autore e attore di commedie It. 227. 
C. Lucilio e C. Tizio p. L. lip. 
Chamfort cenfurató ^6. 

( Pietro-Claudio N/W/e de /rf )p. F. 37I. 
Camelli Antonio da Piftoja p. It. 205. 
Caminer Turra Elifabetta traduttrice It. 328, 
Camoens Luigi p. Portoghefe 252. 
Campagna Bernardino p. L. ip7. 
Campi Conte Paolo Emilio p. It. 327. 435. 
Campiflron Gian-Galberto p. F. 300. n. 305. 
Canddmo p. S. 280.J 
Canizares Giufeppe p. S. 411. 
Canto fe renda inverilimili i drammi. 23^. 

Ca. 
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Càpece p. It. 174» 
Caro Annibaie 22Z. 
Caraccio Antonio, autor àtì Corradino 325* 
Carkncap confutato .214. 
Carretta Galeotto p. It. 2II. 

Caflilhon confutato 80. n. 170. 220. 290. 
CaflUlejo Criftoforq p. S. 254. 
Cavalerino p- It. 214. 323. 
Cocchi comico It. 222.: 
Cectlio Stadio p. L. 120. 
Ceruti Giacinto p. It. 325. 
Cervantes Michele p. S. 252. 25(8. 
Cefare Cajo Giulio, fua Tragedia 127, 
Cefarotti Abate io. 325. 
Chiabrera Gabbriello p. It. 270. / 
Chiari Pietro p. It. 331, 
Cherilo inventor della mafchera 27. 
Cicognini "^. It. 274. 
Cirillo Giufeppe p. It. 330. 
Clero fi efercita nelle rapprefentazioni facrc 184.' 

Clima influifce fu ì coftumi 22^. n. 
Collenuccio Pandolfo p. It. 205. 
Collé Carlo p. T. 381. 383. 
Colman Giorgio p. I. 3^4. 

Commedia Greca, antica 82. fua infolenza •84. 
divietata pp. mezzana 100. nuova lOi. 

Spartana 107. ’ 
Atellana 166. 

Latina 111. imitatrice della Greca 115. 125. 
purgata della fatira perfonale 113. fua di- 
vinone 1Ó5. giudizio che ne dà Gelilo c 
Sàlvitii 125. n.i. 

Italiana introdotta in Parigi 310. , richia¬ 
matavi 384. Cora- 
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Compagnia del Gonfalone 1S7. 
Componimenti teatrali ceflfano 174. Jriforgono 

in Italia 188. altrove 
Congrève p. I. 3pi. 
Conti Antonio p. It. 31^. 
Contile comico It. 
Corraro Gregorio p. It. \ip6. 

Correggio ( Niccolò da ) p. It. 205. 
Cometlle Pietro 213. n. lue n-agedie2p3. cotmac- 

die 30^. 
Tommafo 305. 

Cortefe Giulio Cefare p. It. 272. 
Crate e Gratino cdraici .Greci 8 2. 
Crébillon ( Profpero jolyot de ) p. F. 35^. 
Cronegk p. T. 3pp. 
Curi agio Materno p. L. fue tragedie 128» 

D 

DxAncourt Fiorenzio Cartone , autore e attore 
comico F. 3Qp. 

Da EJle Ercole I. alza un teatro di legno in 
Ferrara 204. pone mano alla traduzione 

Menecmi 205. Alfonfo alza un teatro 
di pietra fecondo Tarchitettura diretta dall’ 
Ariofto 218. 

De Medici Lorenzo p. It. 222. 
Demofilo comico Greco 115. 1 
Defmaret Gio: p. F. 2^2- 30^. 3op. 
Defmahis- ( Giufeppe-Francefco-Edoardo de Cojf^ 

bleu ) p. F. 37<5. 
Dejìoucbet ( Filippo Néricault ) p. F. ^ó6. 

De Cajlro Guillèn p. S. %6^. 

De Brave p, T. 400. 
De Chateaubrun p. F. 3^2. 



De Cota Rodrigo p. S. 251.' 
De la Luigi p. L. 207. 
De la Cueva Gio: p. S. 2Ó4. 2^7, 
De la Encina Gìo: p. S. 207. 
De la Place Pietro-Antonio p. F. 3^2. 38^. 
De la Harpe confutato 225. n. 
De Leyre altro fciocco e impertinente Critico F. 

.313- 
De Grimaud Luca, Trovatore Genovèfe lor. 
De Matbos de Fragafo D. Gio: p. S. 382. n. 
De Oliva Fernando Pereti p. S. 254. 2^4. 
De Roxas Fernando p. S. 251. 
Diamante Gio: Battifta p. S. zjp. zpz. 
Diderot Dionigi F. 242. 314. 378. 432. 
Dìfilo comico Greco 102. 115. 
P' Ifa Ottavio comico It: 271. 
Ditero p. T. 250. 
Dennis p. I. 3^0. 
Dolce Lodovico p. It. 54. 55. 57. SS. 70. 7$. 

214. 340.^ 
Dottori ( Carlo de’ ) p. It. 271. 
Doviis^io da Bibbiena Cardinal Bernardo p. It. 2IO. 

222. 
Drammi Latini del X. Sec. 175. del XII. 

17^. n. 
Drifearo p. T. 250. 
Dryden Gio: p. I. 283. 
Duchi p. F. 305. 
Dufrefnj^ ( Carlo Riviere ) p, F. ^6%. 
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E Érti fe abhian avuto teatro 172. n. 
Eduardo Vh^ fua commedia 24^. 

Ennio 114. 
Epteavrao comico Greco 82. 115. 
Epfgene autor degli EpifodJ 1,6. 
Ercolant Monfignor p, It. 328. 
Efchilo padre della tragedia Greca 2p. analifì di 

fue Opere 30. empio in una tragedia è 
condannato a morte ^6, 

Etrufebi loro faperc 10^. * 
Eupoli comico Greco 82. fua difgrazia ^9. 
Euripide introduce il prologo 52., fatireggiato in 

due commedie da Ariftofane ^3., faggio « 
giudizio di fue tragedie 53., infelice fua 

’ morte yp. 

F 

Fabbri Domenico p. It. 352. 
Fagan (Criftofano Bartolomraeo de Lugny') p.F. 

.3^7; 
Fagiuoli Giambatifta p. It. 32^. 
Faidts Anfelmo p. Provenzale 185. 
Farfe Greche 103. Atellane i5ó. Italiane e nomi 

ridicoli degl’ interlocutori 230. Franceli 
243. 245. Tedefche 248. Inglefi ^pó. n» 
Spagnuole 413. 

Favart Carlo-Simone p. F. 384. 385. 
Favole italiche o Rintoniche ì6^. 
Federico Gennaro Antonio p. It. 32^. 
Fletcher CTio: p. I. 247. 
Fefta ajìnaria 184, 



Filemone p. Greco lói. iij. 
Filippo IV. Re di Spagna fuoi drammi 275. 
Filofofo di Sans.fottct ( S. M. Prufliana) cofa dù 
ce del teatro Tedefco 28p. 
Filofofi Italiani del XVII. Secolo 2^8. 
Fontenelle ( Bernardo le Bcuvier de ) 185. ipi. 

242. 245. 
Fortuna Maria poetefla It. 328. 
Franceji ignoranza di alcuni di efli 16^. inrazio. 

nalità 223. n, profuntuofità 6y. g$. gg. 
225. n. 22p. n. illuminati dagl’ Italiani 
213.n. 270.0.2p4.n., cofa dice di loro Firmi- 
co Materno %z6. n, ìaFontaine e Montefquiet* 
227. n. Voltaire 228. 270. n. 322. n. ar¬ 
guirle e concetti loro rinfacciati dal Mdffei 
2p4. n. dal Muratori e Orjì 2g$. n. da 
JVf. de Fenelon 2^4. n. da loro Autori g6%. 
ig’/. n. da G. G. Roujfeau y da.\V Ah. Def- 
fontaines e dal Vdtatre ivi., mal organati 353» 
n. loro guafta Filofofia ^60. n. 427. n. 

Freron ( Elia-Caterino ) fua difefa ài.JriJlo]ane gé. 
cofa dice di M.de la Harpe 225. n. ,de* 
drammi Tedefchi 402, e 403. n. , della 
nuova Filofofia Gallicana 433^ 

Frìnìco p. Greco 28. 
Frugoni Innocenzio p. It. 325. 
Fufelier p. F. 383. 384. 

G 

Gt^etano ( D. Filippo Duca dii Sermoneta ) 
autor comico It. 271. 

Gaertner p. T. 400. 405. n. 
Cajone Ignazio p. It. 327. 387. 419. 
Carnier Roberto p. F. 24<. 

F f 2 Gel- 



Ccllert p. T. 400. fcq. 405. n. ' 
Celiti comico It. zz%. 
Cenét r Abate p. F. 305. 
Cefsner p. T. 405. n., fuoi Idtlj trad. dal P.Ber» 

tola ivi. 
Cuftnond de la Touche Claudio p. F. ^61, 
Cigli Girolamo p. It. 325?. 
Gilbert p. F. 311. . 
Giocolieri di pupi Greci 106. Turchi 425. 
Ciraldi Lilio Gregorio 100. 102. 1^6. 
Giraldi Cintio p. It. 214. 340. 
Giullari mufici ciurmadori 185. 1^2. 207. 
Giujìlniatti Orfatto p. It. 214. 

Padre 32.4. 
Goldoni Carlo p. It. 331. compone in Parigi 431. 
Corini Corio ( Marchefe Giuìeppe ) p. It. 325, 

3<5o. n. 
Cottfched p. T. 397. confutato 248. 
Co^gi (Conte G al paro ) p. It. 325, 

‘.Co: Carlo p. It. 332. 
Guarini Gio: Batifta p. It. 233. 171. 
Guidi Aleflandro p. It. 328. 
Cuidiccioni Laura p. It. 234. 
Granelli P. p. It. 324. 
Gravina Gian Vincenzo p. It. 95. 318. 320. 
Craffigny ( Francefca d' Happoncourt de ) 375. 
Greffet Giambatifta Luigi p. F. 372* 
Grtfio Andrea p. T. 287. 
Grimm Sigifmondo g. T. 250. 
Grato Luigi p. It. 214. 234. 
Guerre de’ popoli culti meno nemiche alle lettere 

Guillet o de la Guilletiere fu gli fpettacoli fcenici 
degli Spartani 107. 

Hall- 
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HtAllmanft Gio.* Crìftiano p. T. a88. 
Hams Sachs p. T. 248. 

Hardy p. F. 245. 290. 
Haravec poeti Peruviani 20. 
Hiftrio onde fia detto lop. 
Holberg Barone p. Danefe 404. 

I 

IVee loro origine 4. 
llarodte farfe Grecite 163. 

Imitarzione niaeftra delluomo 5.madre della dram» 
matica 16. 

Ingegnteri p. It. 270. 
Jedelle Stefano p. F, 244. 

K 

Kr»^» Imperador della China prefc per moglie 
una Commediante 14. 

Kleijl p. T. 400. 
Klopjlock p. T. 404. 
Krifger Gio.* Criiliano p. T. 400. 

L 

Santi P. Saverio confutato 215. fuo giudi* 
zio fulla Merope 320. 

La Crux Ramòn p. S. 413. 417, 
La.Fojfe p. F. 30$. 
La-Ho^ p. S. 280. 
La~Noue p, F. 

La Porta Giambattifta p. It. 222. 2^8.270. 3071 

F f 3 Lau^. 



454. 
laudivìo p. L. 1^6. 
Lax^arim Domenico p. 1^3-4. 
Itemene ( Cavalier Francefcb ) p. It. 274* 
Leone X. protettore delle lettere e promotore degli 

fpettacoli fcenici 110. 
LeJJing p. T. 402. fe<j. 
Leto Giulio Pomponio ip8. n. 
Lettere riforgono in Italia 188. pee mezzodì chi 

Linguet Simone-Nicola-Ernco 382. n. 428. n. 
425>. n. 

Lillo Giorgio p. I. 3po. 
Liviera p. It. 214. 323. 
Lohenjlein Daniele Gafparo p. T. 288. 
Lolllo Alberto p. It. 232, 
Lombardi Bernardino comico 1. 227. 
Longino io. n. 42. 51. 
Lucio t/fccìo p. L. ii^. 
Luigi XIII. e XIV. ballano in teatro 315. 
Lu7;an D. Ignazio p. S. 275^. 411. 

M 

MtAcchiavelli Niccolò p. It. ziOi 222. 
Maffei March. Scipione, fua Merope dife» 
fa 321. fue commedie 32^. 

Magnocavallo Conte p. It. 327. 435. 
, Mairet Gio: p. F. 213. n. 2^1. 2^2.302. 

Mancini dalla Motta Gio: p. L. ipo. n, 
Manxpli Conte p. It. .38^. 
Marco Marullo attore e fcrìttor di Favole mi* 

miche 174. 
Marchefe ( Duca Annibaie ) p. It. 425, 
Manfre4i Euftachio p. It. 333. 

Man. 



Manxom Francefca poeteffa It. 328. 
jViimow/e/fuo giudizio irragionevole ^5. 222. cofa 

penfa della di lui Poetica ^5. n. 
luoi Drammi morti dalla nafcita ^6z. 

Martelli Ludovico p. It. 214. 
Pier-Jacopo p. It. 317. 385. 

Mattel Saverio p. It. 35. 48. $S.6S. 8s.n.2i7, 
Max^i^arini Cardinale introduce T Opera Italiana 

nella Corte di Francia 310. 
Menandro fuo coftume nel comporre 102. fue com¬ 

medie imitate 120. 121. accufato di plagj 

33?- n- 
Menejlrek mufici Provenzali 185. fucceflbri de* 

Bardi e degli Scaldi 1Z6. 
Metaflafto riefce mirabilmente nell’cfporre con ar¬ 

te e chiarezza fin dalla prima fcena lotta¬ 
to dell’azione 32., imita Euripide 54.77. 
78., e Seneca 143. 144. 147. 151. 153. 

iSS- 158* }S9- lèi. i6z, y è flato tra¬ 
dotto e imitato da molti Poeti Francefi 
347. ingiuftamente tacciato dal Sttlx?t ^^9.% 
lodato 334. n. 341. n. 348. 435.438. giu¬ 
dizio di fue opere 334. feq. 

Mbliere autore ed attore comico F. go6. feq.. 
Manìglia p. It. 274. 

Montagne Michele , fuo giudizio fu di Terenzio 
121. n. fua comparazione 32^. n. 

Montchrétien Antonio p. F. 213. n. 245. 
Monteverde Claudio mette VOpera in mufica 273. 
Montia.no ( Agoftino de ) p. S. 27^. 407. 
Moratin ( Nicola de) p. S. 407- 
Moreto Agoftino p. S. 280. 
Moore Edoardo p. I. ^gp,. 

Motte (Antonio Houdart de la) p. F. 305. szó. n. 

Ff'4 Mik 



"Milton Gio! p.. I. 283. 
Millet giudizio {\A\! Edipo di Sofoclee falle 

Nuvole di i/FriJìofane 88. n. 
Mimi Greci log Latini i6y. V.Pantomimi. 
Mimici attori e fcrittori 1^8. 174. 
Mima Teodora Imperatrice di Coftantinopoli 175. 
Muffato Albertino p. L. iSp. 
Mtifica coltivata antichilTimamente nella China dal 

Re Fo-hi 16. Italiana fua antichità 351. 
celebri profelTori di ella in Italia 352. in 
Germania 405. gl’Inglefi migliorano la loro 
fui gufto italiano ^p6. 

Murpbjf p. I. 3^g. 

N 

N,Adno de Tones Bartolomhaeo p. S- 254. 
Nardi Giacomo p. It. zo6. 

Nafcita delle tre lingue forelle 182. 
Nafarre ( D. Blàs de) zj6. 178. 18^. 207. 151, 

254. fua iattanza 257. impegnato a depri« 
mere ed avvilire Lope de Vega e Calderhn 
zòo. Vj6'. 

Nevetofpafii giocolar! Greci di pupi lO^. 
Nevio incarcerato per la fua mordacità 113. 

O 

O'Ddì ( Sforza degli ) comico It. 222. 
Opere prime teatrali erano religiofe p. 13. ili» 

fcritte in verfi 11. rapprefentate in mufica 
104. erano fcuola di morale 12. i^. trali¬ 
gnando erano corrette 16. ^6, pp. 

Opite^ Martino p. T. 287. 
iridio p. L. fua Tragedia 127. 

Otwai 
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Otuoai Tommafo attore c p. I. 283. 

P 

P/Jcuvto p. L. it8. 
Pantomimi Cinefi e Indiani 17* 
Greci 104. 
Latini i6p. 
Onori loro rendati dagl’Inaperadori 173, 
Italiani 354. Francefi 388. Tedefclii 40Ó. 

Palijfot Carlo p. F. $>5. 304. 3^5. ^66. 

371- 375- 37<^-375>: 382. 383- 4i^'43i* 
434., fue Commedie 377. 

Pallavicini p. It, 270. 
Pannarti Carlo-Francefco p. F. 383. 
Panfutì (Configlier Saverio) p. It. 325. 
Paradijt ( Cavalier Agoftino) p. It. 325. 
Parafols Batifta p. Limofmo ipi. 
Patu Claudio*Pietro p. F. 37^. 
Pecchia Carlo p. It. 330. 
Peruviani loro divertimenti 21. 24. loro lutt^ofa 

tragedia 25. 
Perabò Antonio p. It. 327. 
Perrìn Abate, primo compofitore di Drammamii- 

ficale in Francia 311, 
Petrarca fua commedia ipo. 
Piron Aleffio, fua tragedia 3^2. fua commedia 3^7.' 

383- 

Cavalier Antonio 187. n. 274. 
piatone il Filofofo autore di tre tragedie 8l. ' , 
Platone il Comico 100. 
Plauto faggio e giudizio di fue commeàie,ii4. 
Poefta prirnitiva eonfecrata alia Religione 8. an¬ 

teriore alla filofofia e alla profa 'j;. ii. • 
F f 5 ^eePi 
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‘Poeti It. del XIII. Secolo iSÓ, 
Poinfinet de Sivry Luigi p. F. ^6%» 
Polentone Secco , comico L. 2O3. 
Polentone Modello 204. 
Poli^am Angiolo p. It. 201. 
Pom^ìgnan ( Gian»Giacomo le Frane de ) p. F, 

' 43^' 

Pomponio Bolognefe fcrittore di Stellane lój. 
Femponio Secondo fcrittor di tragedie Latinejl28. 
Popoli antichi non communicavano tra di fey. 
pòfidio comico Greco 102. 
Potino rapprefentator de’fantocci in Alene 106, 
Pradon p. F. 300. 340. 
Quinault Filippo p. F. 30^. 311. 314. 350. 

R 

R^Acine Gio: giudizio di fue tragedie 6%, zpS. 
(uà commedia po. 309. 

Rapin P. Renato 94. fuo fallo 2l^. 2ip. zpS- 
Rebhun Paolo p. T. 250. 
Recanati Giambatifta , autor della Demodice 325, 
RiarJ Pietro e Raffaello Cardinali promotori degli 

fpettacoli teatrali in Roma ipS. ^ 
Regnard Gio: Francefeo p. F. 309. 310. n. 
Riccoboni Luigi , celebre commediante It. 187. n,' 

212. n. 318. 384. 
Richeri Cavaliere p. It. 325. 
Ringhieri P. p. It. 324. 
Rinuccini Ottavio, primo compofitore di Drammi 

mufici 235.273. 
Richelieii Cardinale gran promotore delle Lettere 

in Francia , e generofo rimuneratore de 
Poeti Drammatici 202. 

Ri- 



Ritratto de’fecoli barbari 180. 
Riouperoux p, F. 305. 
Rolli Paolo p. It. 333. * , 
Roti fard Pietro p. F. 243. 
Rofenblut Giovanni 208. 

Rofvita Monaca T edefca del, X. Secolo Ieri ve 
commedie latine 175. imita o piuttofto 
traduce Teretico lyó. 

Rr xas D. Francelco p. S. 280. 40^. 
Ry Pietro Carlo p. F. 382. 
R >voe p. I. 390. 
Rucellai Gio; p. It. 210. 213. 
Rueda (Lope de) p. S. 253. 
Roujfeau Giambatifta p. F. fua giudizio 298. n. 

301. 33p. n. fue commedie 371. 
Gia-Giacomo , fuo fentimento fulla parola gé- 

nie 354. fuoi drammi 382. contro de’Fi. 
lofofi Francefi 428. n. 

principe de’poeti Turchi e Perfiani 42^." 
Sago ( Alano-Renato le ) 370.383. primo Scrit¬ 

tore dell’Opera comica Francefe 312, 
Salerno Niccolò comico It. 32^. 
Saint~Evremond ( Carlo di S. Dionigi, Signore di ) 

274. fuo fino giudizio 223. n* 303. n, 
442. n. 

Salnt’Foix p. F. 384. 
Saurin p. F. 37^. 38^. 
Salvi Antonio p* It. 333* 
Satire 51. n. 
Savage p. I. 38^. . 
Savioli Conte p. It. 325. 
Scarfelli Flaminio p. It. 324. 

ScaU 
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Scaldi poeti Goti g. 
Scoro d’HoochJìraton Antonio p. T. 250. cofa gli 

avvenne ivi. 
Secco Niceolò comico It. 222. 
Senocle mefchino poeta preferito ad Euripide 52. 
Schlegel p. T. 

Sebajlian y Latre Tommafo p. S. 40^. 
Seneca fe tutte le dieci tragedie fieno fue 128. ana- 

lifi e giudizio di quelle izg, cofa ne ha 
imitato il X^taflafto 143. leq. 

Sbàkefpear autore e attore I. 24^. 320. 
Siila Cornelio, commedie fatiriche 127. 
Shadwell Tommafo p. I. 283. 
Sofocle analifi e giudizio di fue tragedie 38 fua 

generofità gg. particolarità di fua vecchiez¬ 
za e morte 50. 

Solis Antonio p. S. 2 So. 
Spagnuoli antichi fe abbian avuto teatro 177. 

Moderni loro ignoranza 258. n. illuminati 
dal Nebriffenfe e dal Barboja illruiti dagl* 
Italiani 2557. n. fe precederono a quelli nel. 
la poetica 2^2. n. 2^5. 

Speron Speroni p. It. 214. 
Spettacoli Cinefi e Giapponefi 14. midi di tragi¬ 

co e di comico 16. di favella e di canto 

Meflxcani ig. 
Peruviani 21. 
Fiaminahi 208. 

O 

Danefi 404. 
Eulll 4ip. pel pili fon 'commedie Fran- 

cefi, e opera e mufica Italiana 420. 
Turchi 424. 

Stampiglia Silvio p. It, 333, 



Stailo p. L. V ,Agave Tragedia 128. 231. n. 
St^ele Riccardo p. I. 3pi. _ 
SmzXf Tito Vefpafiano, direttore degli fpcttacol» 

teatrali in Ferrara 204. 
Sulpl^io Gio: ipj. feq. 
Sul'^er oppugnato 23^. 
Sumarocow p. Ruffo 41^. 
Sttfarione comico Greco 8z. 

T 

T^ffo Torquato , difefa del fuo Tonifmond» 

215. fua tAminta 23n* 
Teatri materiali Greci 106. 172. Orientali ivi. 

Romani izd. 171. Italici antichi 172. mo* 

derni 42. 
Peruviani 24. 

■ Cinefi e Giapponefi non fono filli 14. 
Spagnuoli loro deferizione 4*4‘ 
Saguntino fue rovine 178. n. 

Teatri letterarj feguendo 1’ ordine de’ fecoli. ^ 
Greco e Latino . V. Tragedia e Commedia. 
Fiamingo e Ruffo V. Spettacoli. 

TEofTRO ^LEM./fNO. 

Sec.X. Dialoghi latini della momez Rofvita 175. 
XII. Ludus Pafehalis de adverttu & interittt ./fati» 

cbrijìi lj6. n. 
XIII. Mimefoenger o cantori di Amore 1S6. 
XIV. Rapprefentazione delle Vergini del Vangelo 

ipz. 
XV, Giuochi di carnovale , e alcune commedie dì 

Terenzio tradotta 208. 
Farfe 



4^z 
XVI. Farfe del calzolajo Hams Sachs e 

248. 
Drammi di controverfie Teologiche; uno di 

17. interlocutori 24^. 
%/fmore di Melibeo di 157. Atti , traduzione 

dallo Spagnuolo 250. 
XVII. Opitz^ tratta di alzar quello teatro 287. 

Grifio e Lohenfteìn il fanno ricadere 288. 
E i Principi fi fervono àc\\!Opera Italiana 2^0. 

XVIII. Gottfched imita il gufto Francefe e In- 
, glefe 35>7. 

Si forma il gullo tragico nazionale 3^5;. 
E il comico 400. 
Eccellenti Mufici, e Paftorale fcenica 405. 
Vi riforge la Pantomimica /p6. 

FR.4NCES E. 

XIII. Componimenti Provenzali 185. ipr. 
XIV. Canto Reale de’pellegrini ip2. - 
XV. Mijìerj della Pajjione pieni di ridicolo 20d. 
XVI. Drammi izcn ài Chocquet e loro buffoneria 

241. 
Moinerie ivi. 
Giuochi di pi felli pefiì 242. 
Farfe di Foreftier e di Bourgeois 243. 
Caterina de Medici vi porta il buon gufto , 

- e ne forgono alcuni componimenti 243. 
Ma fregolati e indecenti 245* 

XVII. Tragedie infipide e commedie groffolanc 

291. 

Corneille e Rateine vi formano il gufto tra¬ 
gico 2p4. 

Moliere il comico 30^. 
S’ in- 



4^3 
S’introduce VOpera Italiana 31©. 
Su dì quefta fi forma l’OperaFrancefe 311. 
Inferiore all’Italiana moderna 312. 
Vi fi migliorano i balli già recativi dagl’ 
Italiani Baltaffarìno e Rinuccini 314. & feq. 

XVIII. Crebillòn e Voltaire fublimano la tragedia 

3SS- . r . . 
Se ne crea una nuova lpezie303. 
La commedia appena vi fi mantiene 3^4' 
Degenera in luttuofa 371. 
Nuovo gufto lirico 382» 
Opere comiche 3^3* 
Commedia Italiana 384. 
Attori Francefi inferiori agl’Italiani 383. 

INGLESE. 

XIV. Mifterj ra];4)refentati dagli Ecclefiaftici « dagli 
Scolari 1^2. 

XVI. Pietofe buffonerìe come la Puttana di Ba- 
bìlona di Edoardo VI. 24^. 

Shakefpeàr vi crea il gufto tragico 247. 
Wkherley il comico 284. 

XVIII. Tragedie energiche e vivaci 388. 
Spiritofe commedie 3^1. 
Opera Italiana e mufica nazionale 
Quefto teatro comincia a cadere 428. 

IT ^ L I .a: N O. 

XIII. Rapprefentazionì fpìrìtuali 18^. 
XIV. Componimenti teatrali in Italiano 188. 

E in latino del Muffato &c. iSp. 
Xy. Sulpi^io e Pomponio Leto infegnano a recita- 



re i Drammi c per opera de’ Cardinali 
Riarj fanno rapprefentare azioni teatrali 
in Roma 1^7. ipB. n. come fa il Verardi 
zoo. 

Orfeo del Poliziano rapprefentato in Mantova 
e feguito da altri componimenti regolari 
201. feq. 

Il teatro di Ferrara abbonda di commedie 
205. 

XVI. Leone X. fa paflare dal teatro di Firenze 
a quello di Roma la Clìzia del Macchia^ 
velli e vi fa porre in ifcena altre opere 
210. 

Triumviri della tragedia Italiana Carretto., 
Trijfino zìi. e Rucellai 21 q. 

Torrifmondo del Taffo e altre tragedie 214* 
Commedie òeW! uTrioflo ed altre 21^. 
Farfe letterarie e triviali 227- 
Favole Paftorali 232. 
%4minta e Paflor fido 233. 
Opere muficali 234. 

XVII. Sieguono fui principio tragedie regolari 270. 
E graziofe commedie 271. 
Pofcia il gùfto per la mufica e pet le deco» 

razioni fa perder quello de’buoni drammi 

XVIII. Martelli e Maffei vi riportano il gufto tra- 
gico ^16. 

Siegue il comico 329. . 
Stampiglia e Zeno migliorano 1’ Opera 333. 
Metajlajìo la fublima 334. 
Quefti è imitato, ma infelicemente 43^. 
Eccellenti Mufici eMaeftri di Cappella 238.^ 

Pantomimica e danza 354, 
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XIV. Poeti e Giullari preflb gli Aragonefi ig%. 
XV. Farfe facre buffonefche proibite da un Con¬ 

cilio di Toledo %oj. 
Due drammi attinenti a quello fecolo ivi. 

XVI. Novelle in dialogo iji. 
Decorazioni mifere ; malica colla fola chi¬ 

tarra 253. 
Irregolari commedie òìNaarro de Torres 255. 

e del Cervantes 2.58. 
Commedie e ofutos di Lopezóo. c di molti 

altri Comici che fcriffero llravagantemente 
fui gallo di Lope 2Ó^- 

Tragedie più regolari del Bermude^ 266. 
XVII. Calderòn 275. Solis e Moreto migliorano 

quello teatro 280. un numero incredibile 
di Comici lieguono Calderòn ne’ vizj 27^. 

XVIII. Montiano e altri vi portano un gallo tra¬ 
gico 407. ^ 

Le Commedie fempre fregolate 411. 
Piccole Favole chiamate Saynetes 412. 
Si profcrive la chitarra, e fi forma una com« 

* petente orchellra 415. 
Opera Italiana s’introduce in Ifpagna 415.417* 
opere buffe , Italiane e Francefi 417. 
Attori Spagnuoli difadatti 3 85. 

Teodette 1’ Oratore, fua tragedia 8l. 
Terenzio giudizio di fue commedie 121. 

fe n’abbia fcritte piu 124. 
Tefpi fepara il tragico dal comico 27. 
Thompfon p. I. 3857. 
Tirabofchì Girolamo 117. 120. n. 127. 174. 175. 

182. i85. 188. 189. 190. i5?5. feq. 
r<». 



1^66 
Torelli Conte p. It. 214. 323. 
Tragedia Greci fua origine z6.. fi fpogSa del 

comico 27. fua gravità e decorazione zp* 
fuo miglioramento 37, fua perfezione 30. 

Latina fuoi inizj 118. fua divifione 1^4. 
Trenta Filippo p. It. 323. 
Trljftno Giorgio p. It. 211.222. modello diFran* 

cefi 213. n. 
Trijlano Francefco p. F. 304.33^. 
Trovatori o Troubadours poeti Provenzali 185. 

n. loro drammi ipi. 
Tmchl non cotanto ignoranti 423. 

V 

V>An~Broug p. I. 284. 
Varo o Vario p. L. -I27. 

Varano Alfonfo p. It. 324. 
Varchi Benedetto p. It. 222. 
Vafca Dia^ Tanco p. S. 2^4. 
Vafcon^elos autore Portoghefe 232. 
Vecchi Orazio, autor della mufica nelVOpera 233, 
Vega ( Lope de ) p. S. z6o, 
Veneto Giambcrto p. L. 211. • 
Vergerio Pierpaolo p. L. ipi. 
Ver ardi Carlo p. L. 200. 
Vef^afiano Carlo autor delle note coll’ afterifco 

talfa di fpropofiti Marmontel ., riconviene 
la~Harpe. intorno a una di lui fciocchifli- 
ma impertinenza 223. gli Scrittori Francefi 
fulle arguzie 25» 5. e fulla loro franchezza 
nel giudicare e decidere della Letteratura 
foreftiera che poco o niente conofcono 5^3. 
16^. Voltaire fulla calunnia e malignità 321. 



feq. c Tulle declamazioni fìlofofiche q^o., e lo 
Spagnuolo Nafarre full’ ignoranza e boria 

* nazionale 257. , deplora la mancanza de* 
Mecenati in Italia 1^4. , loda il Meta- 

^ ftafio 334. 348. 43^. e la Lingua Italia¬ 
na come la più adatta al canto e all’ ar¬ 
monia 351., rimprovera a’Francefi il di¬ 
fetto di fenforio nell* mufica 353*» parla 
della critica 2p8. 321. , della bellezza 
dell’ elocuzione , e del graziofo verfeggiare 
121. 300., dell’imitazione 337. feq. 34^. 
feq., de i fervili imitatori 43ó. , dello fca- 
dimento delle Lettere in Francia 42^., 
riprova le tragedie cittadinefche e le com¬ 
medie lagrimevoli 3^4. feq. 371» 37^' .^9®’ 
432., e la frequenza delle fentenze, delle 
defcrizioni e delle comparazioni nel gene¬ 
re tragico 150., fa il ritratto del Secolo fi- 
lofofico 271. e de’ fe-dicenti Filofofi Pari¬ 
gini 427. e di certi uomini dotti privi dì 
gufto o di non fano palato nelle materie 
poetiche 441. 35., defcrive il buon gufto 

439- 
Vicente Gii ePabla p. e poeteffa Portoghefi, 252 
Virgilio Romano Favole Togate 128. 
Virues Criftoforo p. S. 281. 
Voifenon ( Abate Claudio-Errico de Fujée de) p.F. 

377- 385- 
Voltaire ( Maria-Francefco ^rouet de) 35.0.110. n, 

122. n. 213.0. erroneo fiio giudizio con¬ 
tro Ariftofane 95. iniquo verlb il Maffei 
321. encomiato nel genere tragico 3 $5; 
cenfurato 3^0. 3^1. fue commedie di po¬ 
co pregio 37(5. 

Volmnio p. Etrufco i op. 
Ugo* 



4^8 
Ugolìn da Parma p. L. 203. 
Weiffe Criftiano p. T. 288. 
Wetfs p. T. 398. n. 400. • 
Wieland p. T. 400. 
Winckelmann fuo giudizio fu dì Mcnatldro 103. n» 
Wycherley p. I. 28$. fua fortuna 28^. 
Young Edoardo p. I. 
Zambra D. Antonio f). S. 280. 
Zeno Apoftolo' p. It. 333. 
Zieglero Geronimo p. T. 249. 

ERRORI. 

Pag. xi 1. 
xi 

4P 
78 

105 
307 
129 
138 
170 
i7<5 
177 
185 
ao7 

335 

357 

22 Spaguuolo 
28 Turcha 
6 teatìrale 
nella chiamata 

Fri 
16 rms'Ki^iiv 
11 Guìlleterie 
pen. Creuza 
5 feruas 
7 Pantemmi 
14 nella 

I Efcoriale 
19 del tempo 
14 togli la pa¬ 

rola Ge- 
fuha 

nella nota 
•ffcuvrx 

19 Configllo 

/. Spagnuolo 
Turca 
teatrale 
Fri 

a'ixeXt^eif 
aggiungi o Guillet 
Creufa 
fervas 
Pantomimi 

della 
Efcuriale 
dopo il tempo - 

iravToi 

Conllglio 

Quello libro fi trova anche in Madrid 
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