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On haueñ’ oamí

N ciziaxpiù pregia-z

ta della vostra, ò Verità,

g-íustoè che a voi dedi

chi il Primo parto del

mio ingegno., che fico

me vſci.rà,ſicurp alla lu

cè {buco .Vn- 'Ombra täto

poderoſa , così pare che A

habbia merito di ptetè'- -

derèla per eſſer' troppo

.Yçxìcicxcsdi questo eglip
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>3 A Cenſura vien" díuíſa

in tv::- Diſcorfifflerchc

di tre modiá moderni han..

Pan.:ſo :er-rom‘ nefimfxoefia.

.xz .Né‘l-prímo Difnarſo del--

laîlnucnziofle -ſi pmouache I

pe,E voler questi tali men-z

dcr-ſhpcrc'hioaila .Inuézí‘o

nc de’ Tradſhècdçfl: voci

naſcnrano q’lla ;drllcfau'o

lcs e che lamanícm di pos*

Lamia quale chiamädo :Hi

floridal-,çconçcnoſa la- blíçanolororitrouacomqn

ſolo foſſe istata- conoſciuti ‘

, nc’ſecolíaddieno, ma xí- .

'gettata, anzi deriſa come;

vana -da i più autorcuoli,e

xinomaxi scx-.iztoxj dell’Aufl, -

.tic-bhè; ‘ Î Nel
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Nel-:ſecondo Diſcor'fò

N. della Imítazjoncchiaramë-
' ' tèfiſſäſſìéäcrc cheín niuf

na manierai Poeti modcrf-

ni imícano il" costume','me che ſia 'non mcno‘laî

Poeſia' ;' che la Dipintu-rag.

obbligata-ad pſſeruarlo.

" "Nel terzo# Diſcorſo mañ.

nifcstamcnre ſi dà àconoñ

ſteve 'ch'ai medefimi- vada

. no errati altresì .nçlla Elo

3 cuzionçín genergcomein

TW,cioè in qualunque

figumç forma-.glicine. . " -

-.
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- Vſſu Emincntiz 'ſus-2 accu;

-xaxc Iègi libc’llum , cui tiru.:

;HZ/fifa Pçflziazjöc nihil

hilÎín. e@ .tc-.pm ;well morihus ,ab-

[Dimmu-val Fideimonconſonür

quihìmò plm‘imà pfác‘ſefirmquzr z

dccus pri-1Ììínum,ac' -dí-gnimrem, \

maiestatem’quc" ſuamîfl’oeſi' rc

ſh’mant. .TYpis‘Î ;igìuìfirmndári

pofcrìr ſi; itayícìebjxunfiminenr
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lllustríflìmo , ed'E'ccellcntiffimo

Signore.- - ì

- -Ià'cìnto Paſſato Scam atore ſh]

questa Fidelíſs. Cjtt di ,Na‘xnj

ſupplìcandó'fà in'tëderé.à ViE; co'-‘j

me deſidera fiam'p.arc'vn Libro'mtíſfl

colato Cenſura del- Póctarîmndefmfl

del Sig. D. GiouähíCícíufllLDuca;

delle Grot'taglîè, che però ſupplied

V.E.à restar ſçruí't'a ordinarie 'che Ii

fiano cöccfi'e le 'ſolíië .Regí'ç lícë'zç,

üäte che il Stampata: Nçuéuq ä'e.

Bonis per il quglc 'sfera mpfflí‘ca‘çóì

Y. E. pffla lìcéza à‘poter {Lamù-x

te detto librò , ſi rítroua impedito;

enon può questo ſhz‘mpar'e , e _l'zhaó

ucrzì‘à gratia , v: Deus.' -

, Mag‘niſicns V. I. D. lanuaríus de

.Andrea. Regiuq paupqràm Ad

uoc. videat, 8c in ſcrip- reſez-at.

Galeota meg. Car-rilLlVg'. V.z!ero [{çg.

Pmuiſum per ſuàm-Eçcdlcntiam

N'cap. dic 3' 1. Augustí. ſl 67.2.`

sebaflianus-

'î! . .' Ex
`



-Excellcntíffime Domine.

Ibrum, qui lnſcnbitur , Cenſura

del Poemr Madernm'legí Excel].

Vcstroiuſſu cui plurímum dcbebüt,

vel argumentoflcl titulo, quicñ‘que

bor’nas jiccrasnoruutz Hic enim liber

Paeſi ſuùm nipoti-cm ſuamquem‘aicy

statem rcstjçuit, 8: vcccrcmLhoc cſi:

floptimam ſcribendi formam , quam

"leríquc con‘ùperant rcuocat: Qui

quantum alíjs vriliratis , tät’üm glo

ríx auétori ſuq est allaturus , quod

bonas horas ,fam benè collocarinòc

quòd genere íuxta ac íngenio pr:

stans; trìstc'shac tempestate Cama

nas rcſpexerit.Níhil iu co'est, quod

contra Rcgí‘am lurisdiétioncm, aut

contra bonos mpres ſit, quasob res

dígniffimum arbítronqui formis ex*

cudatur; Neap. VI. ldus Oäobn’s

M. DC. LXXH.

E. V. V* J . - .

‘ Deditíſsímus Seruus.

Ianuaríus Andreas;

vſíſa rettloſcripta. relatione impriſi

matur,8c in public. ſcruetur R.P.'

Calcata 11gg. Carri”. Rçg. Valero Rçgz

, ' &baffi-m
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OPVS AlÎEyÈ-TRACTO .

- D ínauedutezza del Rè

' Mínos aſcríſſe Platone”

l'eſſe’rſi moſſo à dinözím'e

.alla Republica d’Atheue

la guerra , ímpcroche allígnando

perallora ogni pianta di Vímì in..

quella Città , ed eſſendoſi traſpían

tati ‘tutti c : fiori di Parnaſo leggicr

coſa. fùchcſe gli dcstaſſcroconçro

di molti Sani le línguesquindí è che'l

medeſimo delle Leggi al ſettimo

conſiglia qualunque, a‘ cui è la fama

à Cuore, che diligentemente della.

nimístà de'Poeti sì guardùſgorgau

do la vena poetica altrettanto co- .

pioſa di laudí,che di biaſimì, a Dik'

genter amare deb-cis ne poeticum bo-

minem inſenſum aliquem habeatí: .ë

A questo auuertímenro aggíugnu

non poco autorità la díſauuendturq

A i
 

a. Mi-zvsmld-ÎksJ-zz‘… ---.
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di Líçambc , e' 'di Bupalocapítatí

mali per hauer così l'vno bcffato

Hípponatte con la (coltura , comu

l'altro colla íunoſſcruata promeſſa

Archíloco; pure non hò che accor

darmì all'auuiſodi quello , ne che..

ſgomenrarmí coli' Eſempio di que-‘

í’co , quando la min penna non già

- dal genio di detrarre alrruiſilafcía;

ſoſpzgncre, ne dall'odio, òínuidia

- dei Poeti modemi,ma ſolo dall' ob. -

bligo di-tra'cciar la Verità : di qucl- I

la Verità io parlo,che non è cagio- |

neuolc , come la menzogna d'Eurí- -

pídc,che b plana-maris indiget aflutis ,

'quella che non ammette mterpre

tazione per eſſer’vníca, ed aſſaggíar

ſi laſcia più ſoaue da chi la .dice ,i

che da chi l'aſcolra , ſecondo la Fe

dc che Polemonc preſſo .stobeo ne

fà ; laonde non moqçera‘ vu frullo

che faſhno della mia dicitura gli \

accidenti, purchc verace ſia de'míei

detti laſoflznzase ſe la lingua con-.- darſi

M

b 1.”ehm-ſ- 'E {xvi-“ſex- def-2'922



- darſi ;i diùederè ſcarſa di cioqucnza

mi farà prc-g’iudicm alla stima , ſor

ſec he l'animo ſi procacciarà dcJJa

;ode con dichiararſi voglioſa del

v‘cro; le dj cui parole è pareredi

quei gran Tragico c Grccmchc ſia

no ſempliciſſima : íntraccia dunque

della Verità con pace d’ogníuno .

me’n vado”: ſe :i questa diede d Pin

daro il priuilcgio di promuovere..

d'ogni gran Virtù ipri'ncipij, i0 che

confidando al testimonia degli An

tic‘hi, d’hflucr ria-zucnuta la poetica '

Verità miperſuado, non laſcio pur*

anche di ſperare ,che più di vu m0

demo princípíarzí :i pocrarlſecödo

Î'Artexd aficncrzffi.dal v-erſificarc

ſecödo'l'sbuſoze questa appítto ſo

no lc due-marine den-amis Géſura.

hguaîenö riconoſci: giìpcr obíec- _.‘..

t’o il voèfiro bimfimo , ma ſolo il Il!,

Farmiodi.quei'ſndMiJche sìzcopio.

amëre Jſpargere. ſui fogli sézaſ e

räza d’hauerui :i riuſcir gizmairärz

.. . i A 2. tili

c Ext/:yi im‘ud am

d Olymy- -. î

’
'…, .  
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tilid’all'orí ,che ſc 'farete gnbbi

dèlla mia tracotázaxèſhrádo Poeti, .

quando non sò poctarc , miſcher

mírò col paragone della Cote, che

aguzzando il ferro lo abílítaà ta- ,

gliare , ancorche :ì i'ei manchi la fa.
coſiltà d’incídcre, ſcuſa altretantq "

proporzionata alla. mia ignoranza,

quanto opportuna alla modestia...

 

d’Orazio all'or che diſſe c Munus, .

ea- oflìcíum ml ſcríbem ipſe docebo . Î

Conoſco che l'cllera. non ſiadouu

ta alla mia fronte , non men che il

poetarc bene ſia d'altri Omeri [o

ma,che dc'miei, però coll'cſcmpio

- d’Annibalqchc dichiaroſsivinto di

propria bocca in quel Senato Car-- '

tagincſemuc ſi era. tenuta più d'vna.

dicería dc’ſuoi trionfi , non arroſsi

ſco. di confeſſarmi ignorante di far"

verſi , quando non mi ricorda d’ha~

‘ , uer giammai aſſcnuato sù le cime'

diPamaffo. ſ Vt ſc repe'nte 'Poeta-

frodirem. - - i'

i.; - . Tur-ſi

M

e Epi/Z-ad Pi ma; , `

É Ìſi‘rffiìís -
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,p Tuttauia non vorrei che mi sti#

maſsiuo così maligno , che vada. ri

trouando ie macchie nel Sole , ò

purfhe nella Critica m’vſurpi laii

cenza de i Sofisti , che perlo genio

di contradire riducono íiztutto in..

controuerſia , onde l'Oſpífeá Teo-

doro hebbe à dire . g opinatrivenzá-

igitur cima omnia potius,quam 158mm

ſcientíam babere Sopbzfla nobis appa

rm‘t; poiche nö mi portò briga d’oſ-‘ z

ſeruare gli errori accidentali deli’- g

arte ne'modemi Poeti , ma ſolo glieſſentíali,ben ſapendo,che Archilo--\

co,Te'odoro,ìſiuripide,e Sofocle a1-

logato hanno fra- loro verſi delle..--

coſe , che anco in bocca de' ragazzi

medeſimi (aprebbero dello ſciapí:

t'o, come Azheneo nel g. delle cene

de'Saui il riconferma An ”eſcis apud

nobìlzflìmos 'Poetas, a- Scripta”: eſſe,

quae malè , ac ineptflixcrint . I Poeti

quantunque ſentano del Diuíno nu

poſſono affatto dallo crrarc, pro

A g prie

g ?lande Saph- i
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prieta‘. dell'huommdiſcoſlarſhqndc

ficome i piccoli nei in vn bel volto z

non fcemano dell' appaciſcenza il i

pregio, così taluni errori nei poemi

de' grandi non minorano quella.,

stima, chíperlo di più acconciaómente eſpreſſo ſe glidee , ma delle

fallanze , che ragguardano la ſcien

za mal puo:: chi ſe ne ſpaccia mae

ſho col pretesto dell' ignoranza di-

ſuſarſi s -impercioclie il pregio di

‘ Poeta non fiſcompagna dall'obbli

~mIñ..a

go di ſaper poctare,e done la cono

ſcenza deli'arte non giunſe, douea.;

la imitazione degli Autori celebri

ſupplire. Ora ſe l'a maniera di Poe- '

tare 1a più dolce , e più naturale è

nella che habbiamo dagli Antichi;

iccuol coſa è che dalla ſcorta de'.

medeſimi ci laſciamo nel camino

di Parnaffo guidame ſe'l mio Inge

`gno mal'adatto '- comprenderne il

ſentimento vi ſenLra , la multa sti

.ma,che con ammirazione ne faccio

à dichiararmi ` loro lodator Diumo

fenon a-rtificioſo ſarà basteuole.- ,

nel.

”—..
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nèlla‘guíſa che ad vn Comico , che

à bocca piena d’Homero padana..

fù detto. h 0b lo teſcilicet diuinumg, , '

patina-,quam artificiqfum Homeri lau

datorrm eflè dimm: ma parlando di

questi laudatori ſenz’arte giustoè

alla ſcoperta degli adnlatori di cali

pocſic mi‘rimbrottí , domandando

loro quello appunto che Socrate ai

Ione ſotto pretesto di curioſa ri-.

chiesta rimbeccò.‘ i Si illum quibe

nè dici! cognoſcixxm qui malè dimm;

quad erre”: intelliges? Voi ch s -ä dar

gli pregio d'ottime ſiete sì ſaci1í,ſa

presta delle cartine auuiſarnc gli cr

rori ? forſe stimate che per la turgi

dezza pareggino il vanto di quei

verſhonde hcbbcà dire Teognide al

Cirno, .

Domani ipſe tibipenne”, quibus equo”:

WHus ,

Et Terra: omne: peruolitare que-as.

nò che quel Pocma per lo diſcari

co d'ogni errore 'mericò d'eſſer paó.

A 4 rago

1-*

h Plat de ſur poet. -

i PMI-in lo: vel dcſur-pm.
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² nazura.
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ragonáto a` i vanni ſpediti deIY'A-É: ‘

quile,che diſcorrono da per tnttme

le poeſie de' moderni per efl’er’im- I

affare di traslazioni ímproprie ,

di aggiunti freddiflimi, e di voci nö `

ammeſſe dall'vſo non poſſono ag- l

guagliatſi ſe non alle penne tarpato l

degli struzzoli , che laſciano in for

ſe, ſe affrettino , ò pure ritardino :ì

chile dibatte il moto; perciò Plu

tarco và ſpiegando di quanti tropi

mi, di quanta moralità faceſſero

pompa i dilni fauoloſi raccvîni,qua-` -,z

le ſperienza haueſſe ostentato del-, i

i'arti , quale contezza deli' opte 'È

Signori ſicome l'adulazione’ 1

è argomento d’animo feruile , così

la loda attribuita à chi non la meri

ta contraſegno d’ignoranza: il dal:- ì

nome di Virtùä ívizí ſù ſempre.. ì

aresto all' emenda , e le biacche de'

piacentíeri , perche cudprono i di

ſetti altrui non fanno apparir nel;

volto degli huomini quelroffore ,

che chiamò 'Socrate color dellaVir
^ " \ , tù- i

[ſi foiſe valutoHomero nei ſuoi poe-.

I

' l
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tà. 'l Lausflzlſa, ó** pre-cióus exprcjjîz

perindè robilzeatur quam malitia, quà'

-grudelítas ſclamò Tacito, più errori

ſi commettono mentre cerchiamo

di compiacere , che quando non ſi}

curiamo d’oflendere. ' ,

:lo per me sfuggirei meno la tac;

cia di Ctitíeo,che di Adularorexhe_

ſe in ogni ſecolo vi ſùla liberta‘ di

direi] parer ſuo di qualüque ſcrittu

ra autoreuole, ed eccellente, ragio

neè che nei nostri tempi vi ſia chi

' di parlare liberamente non iicuſi,

valendoſi però della modestia, che

z à dichiarare ilmoríuo anzi virtuo

[ ſo,che maledico ſi richiede; così da

i medeſimi errori {ene vien lodea

chi durando fatica gliſcuopri,mol~

to maggiore ne riſulrarà à c0lui,che

prontaméte confeſſandoli ſe ne am

menda; ne-perche tal vn Caparbio

voglia ostinatamente nel ſuo error

perſeuerare , perciò la mia cenſnra

non ſarà vn piaceuole antidoto a...,

.' A 5 ' - ſa- .’

W.

l'ArmXVu" - ‘ " '
~ ._.._. - ó ...-



16

.-(-

ſanar la corruttela degli studi paeſi

tici ſufficiente; impercioche ſicome-. i

Pallade gettò via la Sampógnu

qualora ſpecchiandoſi in vn font-L.

s’auuidde degli atti deformi che fa

ceua col viſo in ſonandoquello

' strumento , cosiiſeguaci di questa

[je-Dea ſcorgédo nel ſincero ſpecchio

. della mia poetica ventáda contra
ſiì fatta bruttezza del‘loro poetare la

. É ſciaranno in abbandono lo stile,che

"i fiforma di ſconci , e ſconueneuoli

j abuſi di licenze , e di figure viziofe,

3 onde ſe ne ſanno le beffe quei me

-dcſimi dotti , a i quali vn moderno

Baealare ha penſato douerſi ſcrin’e

-rc le poeſie. '

Allaperſine vi cöſigliarei ò Poe

tastrí d’hoggidi di leggere attenta

' menteJoI ilio dello Stiglia‘ni-intí

-’ gztolato l'Amante Stoltiſauio,poiche

la rimenata che diè quel gräd’huo

.fuggi,giuristi ignari, vi farà arroſ

re , e rícredendouí di più d’vn c1!

rore, laſciaretc d'eſſere così cle mèri

ſeſſo i vostri libri, come' quel Mez

m0 “

\



'1 I

'nio ì cui Orazio neIl'Epistole sgri

dò.

stultur , É' impreſaus hic amor cſi

dignuſquc notari.

Ciaſcuno ha nel gíudicio di ſe le

miſure del ſalſo,'onde giouarà eſſer

più tosto Aristarco de ſuoi ſcritti,

che que] Cherilo , di cui cantò vm.

Poeta per iſcherzo. i

Et nimioflagmt amoreſui.

Frà i malori dell'animo, che tali

chiamarono iGreci le pallioni non

vi è cagione più pericoloſa dellL.

filotia , che hà fatto capitar male;

più d’vn ſaputo ; ed auuengacbe il '

Petipato vedeſſe trauagliato da tal

morbo il ſuo Prenze, non men che;

Roma l'autore della latina eloqué- `

za,pure tutti edue eran di arredi di

tito merito pr0uistí,che'l ſalire all'

erta d’vna gloria immortale non ſe

- gli impedì ;ne vi ha dubbio 'che la

opinione grande di ſe medeſimo ſia

vna piccola Remora, per coi la na

,ue de' nostri ingegni in mezzo al

'got-ſg delle -yirtù s’arresta , di tale.
- m è é Pill:
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àuuiſo fù Seneca, allorche diſſe-: m

puro multa: potuzflè ad ſapientiiznza .

peruenire , mſi putaſi‘ent [e ptmeniflè, .l

ed Aristonimo il Greco prima di

lui tiſcontrò per male ilpiù pisto

lenzioſo dell'vmana vita la preſun

zione di ſapere,che sëte forte dello `

ſcioccheggiare ,- laonde Teocrito

dottando d'inchiappare inquella.

rete d’er’rore , in cui l'amore dell'

opre proprie ne ſoſpingne, raggua

gliò il ſuo canto non già coiCigni

del Caiſh-o , ma coi Ranocchi del

padule.

Rem: autem contra loculi-ihr quae

- damcomendo, ed a‘ ragione ſd ripu

rato germe di Gioue , impercioche

pizzica fortedel Diuino chi ha leg

.giera credenza del ſuo ſapere, e ſen

te m'olto auanti di tutti nella virtù

chi nel preſumere va dietro ad

ogn’vnoNel resto non immaginate,

che ſianſi da me addotti de'Greci;

- .e de‘Latini Autori i luoghi per ostéj

k . ' ‘ tar -1

4in pumnàaiilíldmmiímiz i i A'
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l
tar douizia d'emdizion’e , quando

d’eſſerne molto pouero ben auuiſo,

ma ſolo per dar autoriraka’ mici

detti tanto gli stimo nudi ai meri

to :i procacciarſi credenza; che ſe il

parlar veritiero ſuo] partorire odioz.

Socrate con riputarlo degli huomí

ni idioti obblígagione diceuole me

ne dichiara l'vſo , poiche non d'al

tro che d'eſſer huomo ſcempio mi

glorio.Ego autem nihil prater verita.

tem loquor quemadmodum dere: Mio

tamhominem. F

DE'INVENTIONE.

Rande in vero fù la rouinLiìz

che patì Roma dalla inondaé

zione del Tenere, ma più grande fà

la controùerſia,che trà Senatori per.

' applicarui il rimedio ſi destòm'on sì . -

tosto propoſe Arunzio, edAteio

che ſi díuerriſſeroi fiumi, e i laghi.

ond'egliingroſſa , che ſubito com-

-paruero ambaſciai-ie delle Colonie”

e Città confederate con rappreſenz

fär’ei'che viſta} diü’eflrrimé‘nto d’ac-Î

. _ … —, Su? e-\ 2'-;
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ue ridondarèbbe in lor grauillimo,

danno ; ſùletta anche del medeſi

mo fiume vna ſnpplica, in cui eſpo

neua. a Ipſum Tibcrim nulle prorſus

accolísfluuijs orbatum minore gloria

flue’re ; quindi ordinò Tiberio, che.

non ſi d’affe luogo à'nouità alcuna:

tanto ſpiaceua a quel Principe l'al

lontanarſi dal conſueto,che non ſo

lo nel corſo naturale de' fiumi, ma.

eziandio nel conferire i goucrni del*

le Prouincie , coſa .dipendente dal <

ſuo volere,ostentò genio molto c6

trario.-all'innouare . Ma che foſſe..

ſempremai ſoſpetta la nouitcì a i co

llumi degli 'antichi eontradia , *più

d'ogni vn’altro il Principe de' Peri

patetici il dichiarò ne' ſuoi proble

mi con inſegnamento molto accon. ‘

cio a coloro, che agognano di buo

ni il 'pregio ,b bonorum viroma ef!fi.

de rem-um vivere , e Ciob al r a. au

remicollo con vna ſentéza che par.

reggiano dell'antichità lo ſcuopre,

”i

a Tac. mm. I .

I) fflzofroóè. z7. anſi,

\

l
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in antíquís autem efl ſapientia, 2?* in;

multa tempore prudentía; E pure i

Poeti moderni hauëdo a vile dica

minar per la strada da' Poeti anti

ehi battuta, ardiſcono a farſi autori

di nuoue forme di dire, nuoue voci,

nuoui Epitteri, e nel mentrele loro

poeſie quanto più ſi adornano dei

ſiori di parole , tanto più del frutto

d'lnuenzione ſi diſcaricano.'Bu0na

mente questo abuſo trae la ſua ori

gine dal deſiderio dinouitàmiente

meno che vn tal deſiderio ſi ſa‘ co.

noſcere figlio di licenzioſa,ed igno

rante ambizione , la quale appog

giádoſi a quel Poetico detto hami

nes nom': cantibus admodum deleffari

per la ſperanza che ha .di ſollecitare

il genio del volgo cö le nouità,s’in

uecchia nello studio di qnelle,e'ntái

to bamboleggia iempremai nell'at

te di Poetare.

c Maxima par: Vatum dm'pimur

ſpecie reííi. '

Si
I

 

c Hora:. ad ſiſ. i - .
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Si diamo à credere d'hauer ini.

uentate uuoue maniere di dicitura. '

séza auucderſì djhauere la proprie

tà della lingua traſandata. Buona

pezza delle voci , che ſono proprie

alla prola,ſono improprie ai verſo,

impercioche le penne de’ buoni

Oratori , non già quelle de* buoni

Poeti le approuarono s ed a poche.--

forme di dire è caduto in ſorte il

ſuonar così bene naturali d'vna lin

gna, che adottiue d’vn'altra , ma di

questo ſi parlata altroue , intanto

per far ritorno al püto proposto mi

dà il filo Aintiniaumche nel deci-

mo mostra di prender le parti denli

Inuento'ri cö sgridar coloro, che o

perc hio attenti allo imitare ſi stäno

pi ri efl ingem’g’ cò‘tëtum eſſe qs, qua ab

rjsſunt inuenta , ne' tëpi dice egli,

in cui ſi vinca ſenza maeſho,e sèza

eſemplare non haurebbero poſſuto

gl'huo'mini eſercirar le mani ,. ò, lo

'ingegno, ſe non glihaueſie l'inuen

zione ſoccorſo; e ſe la Poeſia fecö

dadit'anti ritrouati contenuta , e.;
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obligata alla sterilità della imita-.

'rione ſi ſoſſemon haurebbe produt

to altro parto,che i verſi di Andro--

nicoxſicome le Storie non altro che

gli an’nali de' Pontefici, nihil in 'Poe

tisſupra Liuium ./lndronicum, nihil in

his’ìorzjsſupnì 'Pontificum amules ha:

beremus. -'

Plutarco anche nell'oſſetuagione

del ſuo Homero par che :ì questo

ſentimento s’attenga , dimostrando

la medeſima partialità con quei che

inuouano allorche dice , nemo ignoe

rat nonché" non in prompt”pofita adf

mirationemſui atercitare, audit-arene

que allírere ;fflNe vi ha dubbio, 'che

molto profitteuole riuſcirebbe loro
la difeſa di Wintiliano ſe in vece dil

hauer riguardo al nouare de' trasla-

ti impropri, alle voci traſattate dal

Latino,ò :ì gli aggiunti inuentati c6

affettazione non rifletteſſe alla in-l

uenzione delle coſe , che ſi è la pri.

ma.parte della Retorica; e la baſe K

più principale della Orazione; Il \

medeſimo gli adinuiene con Plutap,

‘ CO,
Q
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co,che ſol diu‘îſa de' ſauoloſi ragio

namenti , in cui Homero non meno

fè pompa del ſuo artificio nel bem

parlare,che gittò ſemi di varie ſcié

ze,onde granide le mentide' poste

ri, hanno ifogli così delle Storia,

come delle Poeſie arricchithma più

di tutti e due ſi mostrarebbe Pin

daro`amabile a -gl'inu'éntori con..

qn-:lla ſentëza-Omne aut? opus efl aim*

jui ”zur-nis , ſe col ſoggiungere, che

quindi ſiano vſcite le vaghezze di

Bacco ſaltando il Ditiramb'o tra

Buoi nö ci deſſe chiaramente ad in

iendere , che non già alla-inuenzio- '

-' në" de' trasla'ti,ò delle voci, ma ſolo

:i quella delle iauole ſia -tal pregio

dounro . Orazio 'all'incontro non..

biaſima l'innouare,ma lo confeſſa-.

malageuole. -

Difficile efl pròpriè cömunía di: ere.

e ſicome alle materie non anco

ra'tratrare dagli' altri da' nome di

comuni per la liberta, ch’hd-ogní

m
 

d OIymP. od. 13.
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ingegno di occu-parle,così conſiglia

i Piſoni ;i non voler poetare ſopra

coſe,che sétano forte dello stranio.

[Leazn: iliacum Carmen dcducis m

a5us ,

.Qnmſi proſerres ignota , indich

q‘ueprlmus . .

La perfetta Poeſia al parer' di

Plutarco deue eſſer maestoſa, e ſoa.

ue, ricca sì di facòdia, come di mo

talità per obligare gli 'aſcoltatori

alla attenzione , affinche. nel mede

ſimo tempo poſſa kit-rame altretan

to diletto l'orecchiozquanto vtilu

l'animo. (Delia è l'inuenzi0ne,alcui studio debbono applicarſi gli

ingegni , e 'non a quella. de' traslati

fáciulleſchí, ò della turgidezza del;

lo stile '

Date Innouatori vna occhiata.;

con meco all'ottauo delle Republi

che , oue rinuenendo il conſeglio

dato da Platone a' custodi di quelle,

che ſiguardino d'hauer in stima di

Poeta colui , che non forma nubue

ca. uzoni, ma di nuoue forme di cá- '

ta

l

l g

l

ì

')
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tare ſi vale, restarete con euiclenza..

cöuinti,che questa maniera di poe

tare,che voi ſpacciare per nuoua ſù

altresì ruminata dagli Antichi, co

me di loda immeriteuole riputoſ

ſi, emetuere dcbmt ipfi cuflodes ne

ſlcpè numero paetam quis putet, non.:

tantilenas nomu, ſed modus canendi

nouos dicere,eofque laudct; traſcorre

te l'opre di Aristotile, e ritrcuando

nel terzo della Retorica vu Alcida

…ante tutto applicato all'aſſerm

, zione degli aggiunti, vi ricrederete `

non eſſer per altro nuouo questo

modo di poctare, ſe nö ſe quanto è l

da voi fin'ora mal conoſciuto. ;Tm

ſtrip/it .Alridamax fligidd videntur,

non enim qua/i bellarzjs,ſed“quafi.,ciba-,

ríjs v titur Epitbetir. Non uiego cbe`

i Poeti grandi habbiano posto in.. l

vſogli aggiunti', ed i traslati, peròcon la moderazioue,ed astretti dal

la neceflità di far più chiara , e non}

più oſcura la ſentenza,come ſi pro-i

nera in appreſſo. ‘ . 1n
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'inoltre per riſcontrare c6 la lo!J

lia di qualche antico l'abuſo de'mo-

demi che d’appellar le coſe col pro-i

prio nome hanno a vile, mi conuie- l

ne addutre lo eſempio di'quel Me

dico , che volendo ordinare al ma*

lato il cibo d'vna chiocciola hebbç

ricorſo a quel Verſo- ,

Terrígenam berbigradamflamiporz

tam ſanguíne caſſzm.

Laonde Marco Tullio nel ſecon'l

do della Diuinazione riptédendolo

forte ſe ne marauiglia con dire, po

tiuſqyam hominum more Cochleam di.

cere ; ſdegnando questi di dinomiſiç`

nat-la all'vſo della gente volgare, ſi

valſe di quelle forme peregrine , le

quali non gionarono tanto al medi

l cante per dichiararlo ptouisto di

‘ Sinonimi,quanto danneggiarono lo

infetmo con occultargli i1 ſentiméz

to della viuanda al ſuo malore conz-

facentestanto adinuenirebbe a' Me--

dici moderni, ſe volédo proibite af.

cagioneuoli il cibo del Corumſi auä

gaieiiero del soptannomeflhel n9ſſſaëìwîíffiìſig [Exe .,

flz-ffiozç.ffiñ 3,, i

V44' Q6.'
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flro Traſauio negli Epicedij gl. do

nò, ed auuertiliero loro , che deu'

Etiope alato nö ſi cibinozdurarebbe

fatica lo infetmo ad hauenconteà

z‘a della coſa vietata, auuengachc il

Poeta ageuolmente vno aggiunto

così freddlffimo inuétaſſe; adunque

molto più difficile è il ,comprende

'r‘e- di v`na tal fauella il ſentimento,

che non loinuentare di tali forme

di dire iaſh‘anczza ; perciò degna

mente preſſo Petronio và tampo

'gnando Eumolpo allo strauagante i

 

v‘more d’Encolpi0. Minufquam duo

bm baris mecum mora”: , @- ſzepiux

poetícè, quam bumanè locutus es, ita -

que non mírorfi te popular lapídíbu: '

proſequitunpenaxhe ät-ícaméte di-

…putauaſi a’Citaredi beſci, i quali

ſcioccamente le ſue parti nel Tea-

tro adempiuano , come d’eſſer ſuc

ceſſo in perſona di Macaone ne'faì

fede Ateneo nel ſesto con quei det

.to di Cotido. f Etiam lenticnla [api.

dibus -

'u- ., . ,i

f- ”aj-zo' , i” Alby
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dibus te inceflitll parlar poetico nö.

deue eſſere cosi metaforico, che to

talmente dalla fauella vmanaſi diſ

costi , ne così dozinale che allin

guaggio del Popolazzo in tuttolî

appreffiìper altro conſeſſo, che la...

Poeſia .neceliita de’ condimentiflhe x

ſono le figure , e gli att‘ficii , peròquale a condir vna viuanda -foglio,- z

no iCnochi apporre coſe, che per

{.zionano ,-non che distruggono il ‘

ſapor di quelle, talei Poeti debbo

no adopr‘ar quei condimenti ,ghe

facciano riuſcit- più dolce, e ſaporox:

ſa,e non' più aſpra, e meno intelligi

la Poeſiazla quale per altro ſti

dal-momento Autore all'arte de:

Cuochi a guagliata nel primo li

oro delle Îuecene de' Sani-.4 Poeta

nihil-ſane diſſertcoquuflefl enim ma}

uſque ar.: mëcisfolem’a. E. Suidaíl ri- ,

conferma con far .menzione d’vn.;

Poeta nominato ,Logomagiroſoz

pranome Greco che ſignificaco di parole . Hot permetteteml.-

sb; ÃPÉBÎFÃÈSPSÌWE ?anni-;init

.. ' e:
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de.che nella menſa diCl'eopatra, e

di Antonio ha il nostro Poeta , e

- Cuoco aſiierne con mali condimëti

preparate.

{Indulgenz-e di genio al fin godca

ill Romano Guerrier_ſul Nilo ignoto,

i - 'ÌEſe pendea da Cleopatra immota

Con Didone ſemlxraua 'imita Enea .

Vna menſa mirò dell'onda Egea
ſi .Quanti mai figli eſercitare il noto ;

" .E lo flormo eheinſeno ad Euro , ri

Noto

- - 'Perla Cielo di Colebi il ſuò-fiîgea.

,indi colei, ehe di beltzì fil maga

Gëma diſciolſe , onde l'Eoe marëme

- e1-27710 u‘ brame bollenti vmidapaga;

:Così Z’Egigje donna d penſar diemme

Congli artifici} ſuoèehe nò’ app-:ga

*- Laſdme de*lìçmani altro che gëme.

Supposto che' -Antonio pendente.

dalla -bocca‘ di Cleopatra ſembran:

Enea gietito con Didone , pet-cho

' Milito che a lui -apptestoſſi fiì

cotanto díflìmile a quello che la_

Reina. di Cartagine al pellegrino.

@SPEED apparecchi??? Sentire ma

me
i
.
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meg-fi uelprímo dell'Eneide il de

ſcriſſe : ó -

Dantflzmuli manibus -lympbas , Cere

' remque caniftris ‘

Expedíunt , tonfifquefèmnt manti

lia -rillis s

.Qar’nquaginta intus ſamulce, quibus

ordine longa

Cura pena-m flruere , ö* flammis

adolere penates,

Ccnl--um alimtotidemque pares eta

' te Ministri ,

.Qui dapibur menſa: oneri-m3@ pa

cula ponant. .

Leggaſi Homero dellÎOdiſÎea nel 7.

che rauuiſaraſíi vna diuerl‘a imban

digione sù le menſe d'Alcinoo per

lo arriuo d'Vliſſe ſubitamente ap

prestata:furono di ſottili, e lauorati

biſsi ricoperte, da odoroſe, e pere

grine viuande ingombratezcompar.

nero-li Scudíeri con vaſi dorati nel-

la dÉÌira , e con bacili d'argento la

uorati à figure, che porſero l'acqua

alle mani dell'oſpite; vna Doii’zella.

fra gli altri tutta affacendaraariz

B. Por.:
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porre il pane candi‘diſsimo ſono leſaluiete ſi moſſe, e così altri appor. l

tarono i cibi primi condimenti del

le cene, e de’pranſi ; altri le delicate

Compoſizioni,che ſogliono allet'îtai

la villa, e dilettare il gusto de' Con.

uitati . Oſſeruate intanto, ſe Dio vi

,a ſalni, ò Signori, nel Sonetto di ue'

M-ſzfió moderno,comel'vſo delle gu

-îw' re ad altro non ſerue , ſe non cheà

. rendere più oſcura la ſentenza»,e

meno ſoaue la patlatura; ammirare

ì ſottigliezza d’ingegno , industria...

è, d'intelletto .P Condzr le viuandejn

‘ Î maniera che-ſi tolga loroil ſapore,

g adornar la poeſia in ma guiſa , che-

i ſe le ſoppiatti il ſentimento? ‘

Indulgenz'e di genio alfin gode::

lo'per me non capiſco v'na si firana

foggia di poetare, non intendo vna

sì fatta maniera di deſcriuereztanto

occorſo ad Aulo'Gellio ſecondo il

racconta uell' u. delle 'ſue notti

d'Athene. Entrando egli vn giorno

nel pä’laggio diRoma ſi auuenne in

vn di 'quei Auuocati altrettanto

" . auuan;
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auuanzaro nen-exam@ accreditato

nella stima; Vesti volendo eſagge

rare al Senato la pouertà del ſuo

Cliente,che a mangiar pane cruſco

ſo , ed a bere vino ſetido il costrin

gea , di taliſorme di direſi valſe; ,

Híc Eques Romanus upludam edit, (e'

floces bibis .Al ſuono di tai-'parole

ſoſpeſo altzesì Gellio , come tutta

l'accolta rimaſe, e guatandoſi i'm..

l'altro ſi addimandauano co i volti,

quaſi che non ſapeſſero ſe alla stra

nezza dell'altrui fauella,ò pure alla

propria idiotaggine doueſſe darſi

del non intenderlo la colpa ,- ſinal-

mente come ſe vdito daloro vn lin

guaggio barbaro ſi foſſe, proruppe

to concordeméte a ſghignazzare, e

lo stupore degenerando in beffe , ſi-

come pria cö le ſperanze d’applau

ſo hauea rallegrato dell' Oratorg

l'animo , così poi colla euídenzfl.

del diſpregio ſommamente lo aſ

fliſſe. Tra le Comedle di Plauto ha

uea quel Barbafforo rinuenutolL

voce Apluda con ſignificazione di-

i" B a Cruſ
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Cruſca, però da lingue villereccie-.i -

pronunziata, come anco preſſo Ce

cilio nelle Polimene la parola Flo

ces con ſignificato di vino feccioío; ‘

onde per eſprimere vn biſogno mol- Î

to .strano voci poco vſitáie adopt-ò,

e per ſpiegare il vitto di quel Cana--

liete viilaneſco à parlatura campa

reccia s'attennezma l'andò ben’egli

errato, poiche quando ſi fece à cre- `

dere di hauer con termini propri

dichiarata del Cliente la miſeria..- ,

allora maggiormente oſcura con la

nouita delle voci la reſe , e procu

rando diſpouer gli animi de' Sena

tori alla liberalità ,le bocche del

Popoloa ſmaſcellare delle riſa ob

bligò 1-

Signori non viſi stuzzicarà meno

l'appetito di ridere qual volta leg

gerete de, moderni le poeſie, come

mi adinuenne traſcorrendo l'opre

del nostro Traſauio , il quale come

che tra i Poeti più rinominati d’Ita‘

lia s’acconti pure non laſcia. di pro

çompere in queite ſciempietà. '

' E "45.:
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E l'acqua* danno afitibona’ngola

D’bumide cortefie Calice raro

ed alrtoue

Sciogliono l'acqua i liquidi talco-i -

.xtll'armonia del pettine giocando.

Molto obbligate è forza che ſi

col-festino ;ì questo Ba‘calare l'ac

que per hauerle ingentilite -co’l 'ſo-l

prannome di Corteſhed appropría-î

te loro quelle ali,cl1e ſolo à piedi di '

Mercurio gli antichi fauolatori di

putarono s per altro vorrei ,che vi-,-

ueffc quel Aleſſarco sì famoſo grafl

matico per -domandargli come

all'acqua il predicamento di corte

fie,ſalle corteſi‘e l'aggiunto di vmi

do ſi conuenga? Marziale volendo

adular Ceſare con quei Verſi~

@ad not'íurnu tibi Leandre paper-z

cerít vada,

Define mirare' Ceſaris vndafin‘t

attribuiſce loro la clemenza , però

con dichiararle acque di Ceſare;

mostra che ragioneuolmente done

uano eſſer beuigne , con che la piaz’

B z gen;
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gëteria di lui alla virtù del Principe.

e non alla qualitá dell'acque hebbe

riguardo ;ma quando a queste ac

que puoteſſe attribuirſi la corteſia;

nientemenmche a quelle la clemen

za,ſempre ma‘applicata è alla Cor- -

teſia l'vmidita`;ne vi ha ſcuſa legittip i

ma,che diſcolpi la inauuertenza , ſe

non ſe quanto ſi voleſſe dire , che la

Corteſia prouenendo dall'acqua,

foſſe vmida , onde qualuolta la ter

ra, o’l fuoco amoreuolment‘e con.;

taluno ſi portaſſero , puotrebbe la... `

Corteſia di tai elementi calda , e...

ſecca dinominarſhed Amſiaramche

contraria prouòla Terra aprendoſi

in voragine per diuorarlo con più

ragione puotria chiamare fredda, e

ſecca di quell' Elemento la diſcor

teſia: pure qualora ſegli tolleraſſe

questo come puottia difenderſi

quell'altro de iliqnidi talari all'ac

que; ſigurateui i Cauaìloni dell'on

de con le alia i taloni correr die

tro alla Lira d’Atione- i '

‘' No .
-
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g Nona monflra, .

h Sola nouum, diffuque ”cfu Har

L pia Catena .

*Prodigium mm': ,

or questa Iperbole vorrei,che rumi~

nafle ben bene Eustazio, il quale ſe

tacciò d’incredibile l'inuenziouo

d’Homero per hauer finto là nel

ao dell'lliadeuche tre mila Caualle,:

mentre d’intorno alla palude ſi paó;

ſceuano, furono da Borca in forma

d'vn Cauallo negro ingrauidate,

molto più lontana dal poffibile ri-

putatebbe questa , molto più Iper

bolica giudicatebbe quell'altraache

formòjbmedeſimo nei Sonetto de’;

Padri Gieſuiti, che s’introducono a

predica): nella China con vn Cri.

stallo triangolare , che rappreſenta,

all'occhio diuerſi colori.

Richiami: il Giouc ſuo mondo Ramiro‘

Dilua‘de pitture Iride mzfla,

B. 4 Efà
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Î‘Zflì per introdur di'Roma il rito

..Argomenti di rai ghiaccio Sofifla

figurateui nell'idca vn Pezzo di

ghiaccio ambizioſo d’introddur

nuoua fede., che vadi eſercitando il

mestiere di Sofista per le strade,e

formando argomenti dirai trà le

Combriccole, che neceſſariamente

nefaretei g‘abbi con .Salufie Poeta

France ſe ic’efl ponrquoy Iemery de

oesfbrgeurs des fill-'les , quifèconds e”

diſcoursplus beaux. que profitablc: :

eſe delle Caualle d’Homero trouaîñj

ronfi molti Storici difenſori come

Varrone nel ſecondo delle coſe per-J

tinenti ‘alla Villa , Eliano nel libro

degli animali , e Plinio nell'S. delle

coſe di natura con dire- In proximis

Vlyfli ponis Equo laſciuiunt mira fb;

cunditatemamſpírante Fanom‘o vento

condiziona@- [ìtíentes vira; aurarum

ſpirit” mnritantnr- (Dale non dirò

Istorico, ma ſauolatore ardira‘ mai

ad infigerſi vna coſa così strauolta l

' 1:0!. .

W

i 4. Ionr de lnſepnmim
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come i Canalloníáll'onde co Sie: A

di impiumati, comei ghiacci Sofi- j "

sti , che van facendo argomenti di

raggi; eſe della inuenzione d’Ho

mero ſe ne valſe Silio nel libro terzo

proſcriuendo a i figli di quelle Ca:

ualle breue termine di vira.

Sed mm multa diesgeneri,Propane-1

que Seneáus ,

Septimuſque in ſiubulír longzflimu

dueitur &ta-f

ſe stimò a propoſito 'di ſeruirſene

il Taſſo nella ſua Geruſalemme con‘

dar ad intendere , che tai Caualli

foſſero buoni da guerreggiare

Sù’l Tage il deflríer nueq; oue tal'bom

L’zzuzdcz Madre del guerriero urf

mento, .

Wanda l'almaflagion , ehec‘imm-Î

morſa

Nel cor le infligu il natural talento

Volta la bocca aperta incontro ai L'ora

- Raccoglie-1' ſemi del ſecondo vento

E de 'tepidifiatr, ò. merauiglia,

Cupidamente ella :once-pe, efizlía

ditemi qual Poeta di grido hdſi-ſi W -ſſ Y 5. . _. fot

.....o
  

in

z …
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formato idee co!! inuerſimiliflper

boii ,che ſentano tanto dello impoſ

ſibile? Deſcriſſe :ben Ouidio nel a.

de’fastiil viaggio d’Arione per-lo

mare ‘ -

Ille meta paui‘dus , morrem mm de.’

precor mquit, .

Sed lio-ea'tjumpta_ paura reſer”

Lyra, * ‘

Dan! veniamſſídentque mar-{maſa

mt illa per vndar,

1. Rçddz'dit ifíaſuospollire charria

' ſono! ' - z -

e ſe vi darete briga di ríſcontrarla

 

con la deſcrizione di questo mo:

dernmraccogliendone di leggieri il

diuario,tacciarete l'vna così di po

co propria nella ſentenza , come di

'troppo gonfianella dicitura,ed'am* p

mirarete nell'altra non menola na

ruralezzadel deſcriuere, «che la fa

coltà del eommouere; da zciò rica'

uaraffi quanto più opportuno ſa.

rabbe a lui riuſcito il gir dietro all*

p-orme di quel :grand’huomo .colla.

m…utazione , çhe'l pretendere ?di

_' ' .PO-E1
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portati-:gli auanti con la Inuenzio

Hc,

Ma parlando d'impgflibili mi

{our-iene di quel ci-e ibile maraui

\

glioſo , che preſſo ffiëì‘ñö’íîeî-ìî‘]

Claudiano nel Conſolato di Man

lio Teodoro lì ritroua , cioè :i dire.»

che la ſommità del Monte Olimpo

ſorge tanto più in alto alle nuuole ,

che ode ,

Mentesſub pedibus nimbogé‘ ”mi

ca tonitrua calcar z ‘

Al che s'oppoue il ſentimento co.’

mune de’Geomctri,i quali determi

narono l'altezza di diece stadi) p la

maggiore che poſſano hauerſi i mò

ti , corriſpondente alla profondità

maggiore de' Matize la opinione dc'

',-Met-eoristi che riputarono eſſer le.»

nuuole per ſpazio .di diece stadij

,dalla Terra distanti,ſecondo il pare

Îre di l Poſſidoniodl quale più vici

ne di qualunque altro tra Scrittori

le ,poſe 5 zche però non ſembra crediz

'B s bile.,

M

*Lilia.1x64,
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bile,che Î'Olimpo quandunque tra

paſiì alquanto la miſura d'vn miglio

e quarto a' Monti altiſsimi proſcrit.

ta, poſſa restar ſuperiore all'altezza

delle nubi, che s. miglia almeno

dalla Terra ſi dileguanmpure la opi

nione di questi gran Poeti non fà

tanto lontanadal credibile, che il -

cestimonio d’Autori- celebri nom

l'haueſie :ì ſufficienza riconferma

ta=Solino nel 1;.cap.riferiſce, che;

sù la cima dell'Olimpo vi ſia vn'Al

tare dedicato a Gioue , in cuile ce

neri, che dai ſagriſizi auanzano j ne

dalle pioggie ſi disfannome da i vë

riſi diſpergono; di vantaggio Ari- `

stotile gagliardamente protegge.;

nelle Meteo-:e la ſentenza con inſe

gnare che i Venti non trapaſſano gli i

' altiſsimi Monti , di cui ne aſſegna."

Aleſſandro Afrodiſſeo la ragione.- ,'

perche le nubi qualuolta ſi congre-j

. gzno ricercano l'aere stabile; quie

-ro ,' onde non poſſono condenſa-r5

nell'aere altiſsimo che viene dal

@WWWè?! çiclorapito- Ocz'

- ven
--J
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vengaſi :i diſamin‘are vn’lmpoſsibiſi ;i
le incredibile dal medeſimo nostroffiſſ

Autore inuentato nella deſcrizione

del Veſuuio. . -.

,Quì dal Ciel[dettato Empio'Giganrc

Vomituſelcí è lapidei* le Sfere ,

Eſumi.ergendo a‘ geminar leſere#

'Pioue quì ſepolture .Alpe tanante.

E primieramenre quello che ſirece'

da questo Empio Gigante eſſendo

di natura grauiſiimo, come le {eſci

non puotea lapidar le sfere, ma più

tosto douea dirſi ſecödo l'auuiſo di

Claudiano che harebbe lapidato le

.nnuole,eſsëdo ü’impoſsibilemoito.

più incredibile cheil Veſuuio vanti

aitezza ſuperiore alle sfere,quando

à pretenderla maggiore alle nubi

durò gran fatica l'Olimpo; ne poſſo

indurmíä credere , che vi ſarà mai

Sognatoremon- che Autot- degno di'

flima, che voglia metterein forſe.” -

che iMonti ſiano più alti delle Sfe

re;ma non meno incredibile, ed img'

poſsibile è quelio altro , 1

Efumi agendo ègcmz’rm (eſere

… … , … …- …… Poi:.
.4..
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poigche quanduuque Stazio nel 5.,

della Tebaide ſeguito haueſſe vu...

credibile marauiglioſo con dire

.Ageo premitur circumflua Nereo

' .LemnoA-,vbiignifèraſejfiu reſpiraz- l

ab Ema . -

Mulcìber , .ing-enti .Îcllure Proxima:

”mimi .

' Veflir Athos , nemorumque obam

brat ſmog-ille ponmm. ' , ,

moflrando che l'ombra del Monte

Atho arriui fino all'Iſoladi Lemrio,

ehe per lo ſpazio .di ;696. {ladij è da

quello lontana; pure l'autorità di `

Apollonio, che primadi lui lo ſcrií`

fewale a‘ proteggerlo dalle oppoíì- l

‘ zioni che liGno‘monici come Orö

zi0,cd altri le fanno” ſopratutto lo

ſchermi'ſce l'autoreuole detto -d-i So

'.lino nel a r . cap-?mtereii Oppidum

Myrinn , .in cuius forum :non: Arbore

Macedonìa'wmbràm iacit , quod non;

flnflrà inter miracolo notauemnncmn

Athos à Lei'nno ſex , @dialog-inter.:

millibm ”gi-uni feparemritnttafiata

Per. *RM-953159!? oche ?chaque-l'5:

, bra.
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bra' 'non diſſe Stázio z che geminaſſez

le ſere,ma ſolamente che ſomigliaſñ,

ſe l* vggia de'boſchi; ma volendoat.

ttibuir questa caligine ai fumi , che-

erutta dalla bocca quel Gigante di‘-

:fendi-aſi il nostro Bacalare con l 'esé--

Pio d’Alcide, al ,dicui naſcere ſe.).

raccrebbeſi la not-remoti è gran fat-.ë

to, che al muorirdi .questo ſi gemifl

riaſſero le ſere. ë

. E per 'vi-timo meno credibily;

meno poſsibile è il ſuono -di quelz

verſo . ' ' -i

;Tione quìſepolture Alpe‘Toname 'i

poiche più conuiene alle ſepolture;

ed alle voragini .lo .aprirſi , che il

piouere; in oltre-gli Scrittori delle.;

Romane Storie han fatto ;ben men-K

zione in -varij luoghi di ,pioggiez

merauigláoſe come diſangue, di raz

nocchizdi pietre,di vermi,di.cmier

di lana,‘di latte,di loto,e .di ſtoméa

to., ſecondoche nelllibro xa.di Pſi-z

nio al cap. 5 &registrati-:ſe ne leggo

noglieſemplieperò niuno Autore

13a zmai riferito pioggia gli ſepolta:

' Se:

l
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:ele nö von-em dire, che queste {e11

ci, che ſchioppano dal Veſuuio ag- ‘

guagliano quella Testuggine , che

laſciò piombare I’Aquila ſul Capo

Caluo d’Eſchilo; pure auuegnache

dato hauefl'e al malauuenturato

Poetala morte, non potrebbe dirſi, p

che

ſh ` Dal Ciel pióuè laſepoltura à Eſc‘bilo;

l de’moderni , queste ſono le fatiche

inutili, che facendo lambiccare va

namento il ceruello lo laſciano del

tutto votmm’a paſſando con la ſcor-Ì

ta d’Orazio 'più oltre vado prenc

i dendo , che sì fatti Poeticonſidano

molto e nella ignoranza de i lettori

x (Lueste ſono le lnuenzioni ridicole ì

che ſuppongonoindifferentemente -

poco erudiri , e nella generoſità di

eoloro,che vaghi ſolo di vdir coſe.

nuoue . ammettono netla poeſia-j

ogni libertadi parlare .

yo” quím‘s rider immoztalare poema.j

m index zz .

.E: data. KQMÉÌZÈ zguiu eſt indigmj

1725!!!! '
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pure con' buona pace loro tutte e'

due queste fidäze ſono‘figliedi vna

grande imprudenza , mentre chi

manda le ſueÎopre' alla luce, ſicome

non hà l'arbitrio di limirarne la...

lettura à chi gli piace,così di ſotto

porle non ſoloal-laCenſura degli’n;

gegni del ſuorempo-,ma anche del:

l‘a posterità èztenutO, il-dicuigiudi.

cio a1 parer di Giacomo B‘urero è

.altrettanto diſcreto, quanto ſuole.:

eſſere il nostro gu'aſìo dal liuore

Iudiciù’ noflrum corrEpic linom’flv int,

Iudici-um-retîumPofleritatis erit,

- Chi gli aſsicura che ne'ſecoli d'au

uenire habbiano gli’ngegni ad he;

reditare la Rella cechita d’hoggidi,

la medeſima clemenza è granda;

antidotoè contro gli errori il per

ſuaderfi, checonageuolezza ſarau- p

no conoſciuti ,con difficoltà perñ

donati . Extràſpem veni” cantu: , è

obbligo d’vn prudente nocchiero il

preuedere la contrarietà de' venti

prima. d’arriſchiarſi :i i periglidel

mare , ne Perche habbia cáparo da

' moi;



42.molti nanſragi la-ſua Naue,le gio; ì

uarà conſidarla alla diſcrezione- de

I’onde a ..gl-i -

.è Se ipoeti deſideroſi d’innouare p

foſlero-ſottoposti alla grauezza del- i

le pene , che igualmente Seleuco a?

quelli che violauano,ò nouauano'le

leggi proſcrilſemonsòquáto ſi dop: j

rebbero briga di traceiar le nouírá-; -

ma ſe ſoggiaceſſero al rigoroſo gg;

íiigo da lui publièato in locri m Si

eiuít quod qmfquír legem not-am intro;

dutîurus-efi’et tireumppfito Carichi-Leg

queo id- flzeere deberet, ”autor eius

max juſſocaretur ', wii Mimì-WING'

autem- noue legirad antiquumk.Peifflé

Llìmflatum comparata dealer-aree@ 1

quanti molti haut-ebbero .datodgf

calci a Rouaîmò quanti poehid i

comparir candidati nello Squittino' .

dei Poeti atdirebbe‘to; e’n farti non

'eſſendo minore della Poefia,che

.della .ugge l'obbligo di recar ac

- ‘ con- -ſ

 
fi--'ñ'——*“—

m Hierorlyſ'er questionariu Purim..

effe de áemgn-ex Stoófer.
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cöc‘io al Popolo', sébra che coloro;

i quali d’hauer ínuentati nuoui mo-.

di di cantare ſi immaginario , non….

meno pernícioſi rieſcano al publica

di quèi ,che mudar le leggi procu

rano-La mia propoſizione ſentir-:b

be dello ardiro,ſe non toſſe dal det

to di Damone , e dall' autorità di

Socrate Platon'ico riconfermata.- z

n Nufquam enim mufim modi mutan

tur abfque ciuilium legum mantiene.

'vr ais Damome’u- ipſe aflëntior.

Ma mi par di ſentire più d’vno ,'

che ad alta voce mi rimprouera -; E'

come ardiſci céſurar-quelle Poeſie,

le quali per hauer molta douizia di

erudizioni malagéuol mente da te ,

che ne :ſei cotanto biſognoſo fi'ca~'

piſcono ?come puotrà îlmo intel

letto dar gíudicio di verſi -cosi alti,

ſe non hae ali di zcognizione vale

uoli ;ì gi-ugnerli zP .ii dono della no

ſtra muſa per eſſer priuilegio con

ceſſo ;ì pochi , viene inuidiato da..

. ' molti. '

MW
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'moltLDunque per non hauer voluî

to noi riueder le anticaglie di Pin

do habbiamo da eſſer zbanditi da

quelle cime , oue per la varietà dei

nostri fiori fi è vna- nuoua primaue- .

ra introdotta .> per non hauer imi

tato la Cornacchia di Eſopo nel ve.-

;I .fiirſi di penne altrui ci ſi vietata il

fbazzicare in Ippocrene , Ciguí ca-ÎÎ

j_; ?noti di proprie piume adobbatüper

ihaucr ſolleuate l'orecchio- altruidal

tedio delle in‘uecchiate melodie ne.

riportaremo in promio lieſser licë

ziati dalla Corte d’Apollo .3 noi che'

, habbiamo arricchito di voci‘la lin-j

gua ,- ſolleuata l'vmiltà dello stile,

uobilitata la dicitura poetica , ſog

giaceremo alla Critica dichi nö ci

capiſce,alla cenſura di chi nö ci cö

préde,'alli rimbrotti d'vn’ignoríite?

così la và riſpödo cö Platone,più ſo*

_disſatto rimango io della cöfeſsione

di mia ignoriza,che non Voi della

Lalla idea del vostro ſapete o quibufi

dom l

. l

- l

l'9 Ania-Pim,
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dè” 21mq',- certo modo affeäír , bommì

fortè efl ignoranti:: . E quale l-lome-

ro, poſciaehe burloſsi di Mergite

che haueſſe voluto nel poetare mo

firarſi molto curioſo d'Enimmi ſi

'laſciò dire -

p Multa quidem nouemt , ſed malè

. nouerat omnia; - ,

tale io in questo ſolo miburlerò di

voi,che mentre di ninna coſa affet

tate di ſaper più , che della poeſia,

di quella ne ſapete meno; approueä

rò la riprenſione da voi fattami ſo--

migliante a quella che ſè Socrate a

Ione Conflat quod neque arte , neque

ſeientia de Homero[ma loqui potefl ,

ma ſe le vostre poeſie nell' artere

nella ſcienza quelle d’Homero pa-ſi

reggiano , laſcio al vostro purgato

giudicio di farne il paragone , e‘, nel ,

mentre accordandomi al parer di

q Pindaro , che ſol buoni riputaua

quei Poeti,che ſeguaci erano d'l-Io;

. mc.

M

p Ibidam- ' . -

q Nemi”: 04.5',
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'me-io.; ſarò in obbligo di ſlim `

ottimi,ſe l'haurete ſuperato.Pia

ſe al Cielo , che qual fenice naſca

cinque ſecoli vn'ingegno che ſia#

:al agguaglio meriteuole, pure A

vna sì fatta sterilità non deue ranno

la natura,quanto la mala nostra ap

plicazione à gli studi accagionarſ ..

5 \ Quel tempo che-logoramo inutil

mente nella lnuenzione de'trasiat‘h

z nella stiracchiatura dell'erudizioni,

inc! nouare delle forme di dire ſe lo

' - r ;impiegaſsímo nell'offeruare la nata"

g' -,Ìralezza delle linguemell'imitazione

degli Autori approuati da ſecoii
ſiìzvirtuoſi, e nella Inuézione delle fa

uole(perche ne il nnmero,ne il cam

biamento delle voci, ne la grandez

zadello stile ha tito di gratia e leg.

'gíadria , quanto la fauola ben com

posta al parer di Plutarco ) r forſe

che la nostra età non inuidiarebbe 1

leglorie delle traſcorſe , e vederia. ì

_coronata più d'vna fronte di quella

zz . . . frost_

…Wi
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l



,ñ

&onda-che lioggidl non ſemb‘ia d-;

eſſer meritata da alcuno,perche co'

rrebbe questa verità ouidio, ed ari

.-ofliua che. - .

Nomine ſub ”oflro flzlmlez nella::

ſoret, ,'

perciò applicandoſi con tutto stu;

dito ad inuentare ,laſciò lierede il

nondo di vn groſſo patrimonio di

tauole,così alle proſe,come ai verſi-

nrofittabilgche ſe di vn tal roſſore

ſi tingeſſero a noi le guancic , forſe-

che le nostre opre nò meucbe quel-‘

le di lui puotriano prometterſi luo

go di stima nella imitatione de* poó,

lieti.

-f Vtque ego mai‘orenfic mc colmare mi;-

nores, .,

Nota‘que non :arde flzíía Thalid.;

mea es't ‘ i

la vite piantata preſſo la mandra--

gola riceue nel vino impreflìone ray*

le dalla, Virtù di quella , chei beni.

x ;iri quando dörmir più ſoauemento

‘ ſi

- .›-—‘.ñ~…'
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Îi ciiedonmallorä 'tengono i ſenſi’dz'.

vna stupida ſonnolenza maggior.

mente oppreflì, così ne’ nostri inge

ni applicati allo fiudio di ſimilil

äiempiaggini ſanciulleſche, non ſo.

lo s’imprime la cartina loro quali-.

ta, ma p-utanch‘e ne i parti comuni

candoſ, i lettori mentre godono in

ſentendo diliricatſi l'orecchio , re.

:stano con l'animo dal letargo dell'

ignoranza ſ’cupefattmed a dire il ve'

ro ſe le poeſie, le quali fanno molta

pompa- di dilettar l'orecchie ſi ſot

tometteſſero alla diſaminazione dg. ‘

gli occhi, non sò ſene riportatrebbe

r0 altrettanto applauſo da chi le..

le'gge,quanto ne riportarono da ehi .

l’vdi s e ben auuiſo che tali applauſi .

erano da loro' meritati , mentre il

giudicio dell'audito dipédendo dal

ſuono , chi è ripercuffione d'aria”

doma appaſſionato verſo la vanità

di ;quelle dimostrarſ. , i_

. Signori nella guiſacheaLeucip*

pmi! quale d’hauer inuentato l'ac

epzzaménFo sîesü atomi fi värauz

- . fù
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ſu da Lattanzio rimproueratmmu‘íà

to meliur ſuerat tacere , quam in ?ſu-f

tam miſerabile': , tam immes habez-g

linguam-Conſigliarei il ſilenzio a.;

'questi che inuento'ri'di nouitä erro:

niche ſi'cbiamanosimpercioche dajl

tacere non {egli conteude l'eſſer tra

Diſcepoli di Pittagora- accontati;

come da ſomigliauti iñuenzionilo

studio delle vere ſcienze ſe le fra

storna ;oltreche non poſſono come

diſſi ſpacciarſi autori d'vna tal fog

gia di poetare,ſe non ſe quanto da...

loro iene ignorauano i gabbi fatti

da i ſecoli- addietro , t p nempè quia.,

innumerabilír quadam. multi: udo an

110mm ignora/;atm ab zllir, ne le no

uita di cofioro agguaglianoi ritro

uati , che apportò Platone eſſerſi

aſcritti a Dedalo,Palamede,Marſia,

ed Orfeo molti ' äni dopò il dilunio;

inperoche hauendo nell'acque Vni'

uerſali fatto naufragio coi Cor

pi degli huomini la memoria delle

-î- C . co

t J’lat. da lcg< Dial. z.

.
.
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coſe,díceuolmente il Mondo dormi

arti delle ingegnoſe loro fantaſie

attezzarli; .come all'incontro veg

gendoſi nelle oprc degli antichi”

rinominati autori improntato dz…

moderno poerare il rifiuto, ci con

netta 'credere , che vna tal rime-m

branza ſiaſi con efl'oloro. nel leg,

d’vna ben groſſa , e poco curioſk,

idiotaggine ſommerſa: tale apprm'

to adluuenirebbe a colui, che chia

mando il Cielo forno, e gli huorriî

ni Carboni faceſſe pòpa di -hauer’ip

uentatodue tralazioni cosi propri; ‘

a dinorare l'eſſer da i raggi del Sol,

nella stare più ardente brustolarn

come nuoue a coloro , che ne' libr -

de' moderni non leggono ne ,il ci:. .

;lame gli buomini sì fattamentedi

nominati, ma ſe questi non ſoddis -

farti d'vna tal lezione lilaſciafferl `

tirare dalla curioſita dell'opre anti ‘

cate de' filoſofi riuuenirebbero in,

effe la poca ragione , che hanno d

.bone giarſene,mentre ad lpponc z

filoloanten da .çraçe in vna fano

‘ la.

 



5 t

la dittato u velutifiirnum efle Calì;

bomineìr vero Carbone” O deſiderio

vano di nouità,ò ambizione ridico*

la , che in vece di rendergli autori

di nuoue forme di dire ignoranti di

tutti gli 'antichi detti la publica-,

Qxefia è vna infermità chiamata da

Rodigino Logoidia,ed a ragione ſi

.perche appo il Romano oratore.»

K la voce‘logosſi troua ſempre po-

fia per li detti ridicoli , e perle ciä

cie,come anche erche i Sacerdoti

di Diana in Eſe o erano nominati

Megabyzijlogi , cioè a dire magni,

cdelatiíe lo stile che i moderni per

loro inuëzione millantano è altresì'

gonſio,ed altezzoſo, che meriteuo

le diriſa, e'di morteggi: e ſe i Greci

nominarono Logopzi coloro , che -

immaginauano coſe falſmparche sì

fatta -dinominazione ſia puranche

-douuta :i questi -t'ali,che falſamente

autori degli altrui ritrouati ſi publi

- C a ca

 

'u Ce!. Rodig. Iib. 34. Cap. ir. ‘
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cano; lo per me .'destinareí lordi

quella pena , cheracconta Plutarco

eſſerſi data ad vn certo Nicia , il

.quale per lo séplice ragguaglio ha'

:uutoneda vn peregrino osò teme

rariamëte denöziare a Magistratiia

;stragge de’ Siciliani; i legarei come

quel Barbiere alla ruota, poiche er

ronicamente perſuaſi da‘ vna vana

fantaſia d-inucnzionc diuulgano c6

ignorante tracotanza :al Mondo

dell'antiche poeſieJo ſhempio , e'-l

diſonore , ſenza hauer. riguardo che

Platone nel fedro dinominolſe -anzi

doni Celesti, che inuenzioni degli ‘

huomini non bominum r'nuenta,pm

clara pomata , ſed culeflia mune-ra):

Dalla liberalita- diuina, enon dalla l

propria preſunzione quei gräd'huo' ;

mini ildono de' loro poemi rico.-

nobbero; perciò le ſù conceſſo dj

puoter velate ſotto di più d'vna ſa

uola ai di-uini misteri , e imodtflzni.

poetastri hauendo avile l'vſo del;

fauolare,macchianò la nobiltà ſoda

f' della poeſia conla vanità dozzinale

' - del-
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delle ciarle. Sciolorum culpa contigit

ytnobile opus ſul: nugam’entir conta

mina”: in Triz-i1': oſſeruò :ì tal pro o*

fito degnamente Rodigino. nel etf

timo delle ſue antiche lezioni.

Per vltimo la maniera del poeta

re,di cui ſi vagliono costoro in qua-f

lità di propria non è tanto nuoua;

che venuta non foſſe in conoſcenza

degli Epiturei, da quali come cola

anzi da Trastullo garzonile, che di

vtile mafficcio rigettoſli con quel

decreto Effe in poetirſolide -utilitaria

nihil, ac puerilë modo ſentiri obleö't'a

tìonem; e Dioniſio Alicarnaſſeſhche

negli inſegnamentidelle Storie non

‘meno che di 'qualunque ragione di

parlare ſù trai-i primi maestri anno

uerato, conuince questi de vſurpata

inuentione ad abbastanza,allorche

de' vizi,e delle virtù. della poeſia,e

orazioue diuiſando, ne diuide i ge

neri in vno ciarlone, -e vano, ed in..

vn altro ſplendido , ed artiſicioſozil

primo che va‘ in buſca di parole,

e‘l ſecondo di ſostanza , e ſicome
j 5 ' C 3,... .. giuî'

nav’c . vO l - t

Aíüílffië’- `

  



'Zum indico ;' atqni qucä‘poflerim hic f
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54 .. ‘ ‘ygiudica chcfia beffeuole quel-homo::  

conſiglia doucrſi imitar 'gucstfi.

.Qlgemcuinque igitur' ex poem pm”

itlud genus expnflìſſ: adz-arto, rzdicu- a
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DE lMlTATIONE.

Imante quel gran dipintoru,

, la di cui-opta nö ſè meno stu

pidire gli occhiche la riguardarono

;à le tele della Grecia , che fa am- -

mirare gli animi,che sù i fogli degli

Orarori la rafli tirano ,.dipingendo
il ſagriſizio d’lſiggenia puotè ben au

niuare i colori per eſprimere il giu

sto cordoglio di Vergine innocente

condánata a ſanare col ſuo ſangue

del paterno ſacrilegiola macchia, e

diſposta :ìdouar la ſua vita in oſiag*

gio d'vna fiera per rappaciare lo

:degno d'vna Dea;puote adombrar

al -viuo la tristizia di Menelao , la..

pietà di Calcante , e la compaſſione

del Greco Eſetcitoma non già ab

bozure lo ſiraboceheuole dolore.;

d’Agamennone,che'di quel par-rici

dionon altri , che la ſua-traſcutag‘

gine accagionaua: conſumata ogni

idea di malinconia.- ſtronzata' put

troppo rozziiſuoi pennellípet‘ſi:

' C 4 mi-



só .
'-gmiglíare vu Padre addoloratmWá

3"; to più accozzaua i colori,diuidea.

i* l'ombre, più ſentina mancarſilo in

- gegno, meno. adatta ſpcrimentaua

i la manoà diſignare vna p'aflìonu

l ineſplicabile; .Stanco finalmente.--

quel graud’huomo-deliberòl dipió,

gnerlo- co’l capo ínuiluppato nel.

mantello rimetnendo alla conſide

r‘azione altrui il giudicioza’lizquelloz

ſpiacimento. , ,cheegli di punterlo'E

eſprimer coll'arte‘disfidauaî: la me--

- mona di qiíestodifettonon me n.

eelebre. del pregio 'di qualunque al-Î.

t‘l‘a Dipíntnra fi conſerua, e con rr-,

gione , impeteioche Timante anni;

sädo qnätomalageuole‘foſſe l'opra}

fè minor .conto della ,taccia, che ne

riportarla 'con non pennelleggiarla

dli-quella che gliene ſarebbe dalla.;

mala imitazioneznel dipignerla ri

ſaltata . Oaunertenza virtuoſa ? ò

circunſpezioueslmolto prudente-.:i

così l'adopra'n'nroilìoetizmoderoi,

'PWx.z

ſe' ‘al parer :d’AriIìotile non è- meno i

lìpoeſiaîdelladipinturainzoblzliga

ai» "gione -
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.gaonedi adombrare lecgſe al vino. l

a Simti pc'ritm ?Mar-ping# rë pro”::fl- exiflens , --ità roetam’oporxetſup

confifíione pingere o'mnem remw 211,'

adeo 7t cöfigflt mar”, ó" Miane: am'ó‘

mmVÎericàcQnoſciuta-da Orazio a1---

lomhe diſſca‘lſt piíîum poef: m't, e-

da Platone-ſecondo oſſerua. Marſi- '

;io Ficino b qualemiudicat; É- pol-~

tam [il: ad dures rerum imaginesſìcut :'

?Marad oculo: ”fia-mmm. '

Non entro :ì dimm-e del costu
-mc da oſſcruarſi nella inuenzîîíñ’öffl

delle fauokzjmperc-ioche quandun

.que'il Principe dc' Pcripatecía' dia…

,nome à quelle di baſe, e fondaméto,

dell'arte poetica , e Platone non sti

mí nel fcdone degno d'ſſer chiama

to-Pocra clÎc fà pompa della fancl

la -, ma più costo chi sà fauolarefli

Poeti d’hoggidìdìffincndole con..

.Eratostcnc Anilc quodmſabulamë

».. - - C 5- mm
 

a Pm. c. 6- :x zquo: quamzſqm config; .

.:mg-dm. - ' ., ,k - ,

.10a dcguflt .-. - »,
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wie aſcríucndo ai non piccolo errore

'53 ‘

tum Magnano d‘ímpiegapc.- nella

teffltura delle fauole il loro studio,

quaſichc ſiano -bcſſaggíní di Don

niccíuolc , che ſogüonoadíuertir,

 

'bcrlingaudo i fäcíulli valerſene ,ed

in vlecc'd-t quelle procura” conſcra

'nat ſempre gózëfio lo? ſhle , ſempre

'inalzaxa la dicitura ;ondemsggieeñ

-meme-,fauola del Vuîgo 'coiloro

verſi ſi rendono al pari degli Arabi

poctaflri , nella di cui opred‘hauer

’ oſſeruato‘altresì' vna cartina imita

zionudi c0stume‘,comc vna ottima

‘ in quem? d'Hom'erÒ fà ſede Aristo

> tüfldaddo nella ſua poetica à diue- -

‘ dere,chc-quandunque comunale fia

a* Poeti 'questo difetto a1 ſolo 'cia

co di smflma fà conceſſa la preto

fatina d'hauerle à meraviglia ſchi

' ato , eccòui le ſuè parole z put-am

quod”ma poeta-rum cane-at hoc ,- a; -

Wrc-2tma”ercepto HommcMä'di questo ſentii molto auanti al ſud.

'Díſc'epoîo {à tiene rc'pubuche Piani-

  

d'Homero lo hauer figurato duo

. ‘ -- do- -
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, degli :mn-Mela di Giona pieni

A . di varie ſortizimpercioche a Dio nö

.conuienfi lo eſſere riputato ſimile.

l :ninna diſpenſa, in cui egualmente i

e mali, eibenifiripongouo, allora -

i -Quando ſol del beneflgli èa noi ea

r gimme, delmalead ogni altro ſuor

che a Dio deue attribuirſi Porigm:.

c Non admirtendum eflloucm nobis

-diſpcnſuorem efle bonorum , atque-a

i ;ma-lavan- -cosi loripreſc giustamen

jce Platone nel costume-,raccontando

.pu‘ranclierrakgli errori di lui la c6

-Eufione de'gíuramët-ixfatxa da Pada

ro,e’l ròpimëto dellaztreguaa Gio - ..

-ue, eda Minerua attribuiti; quali

che ſconfacell’e forte alle Delta il

mëtime la bugiaJa quale altro nö

è che ñ ſimulacro della paffione del

..'l'animognò poteſſe collocarſi in bot:

i, di vn Dio , ch'è d’ognipaliìone

äogliatoztralaſcio chelam'èzogna

per ignoráza delle coſe traſcorſe

;ne per timore de' nemici ne p altra

- ‘ C 6 ca
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'tuo

. cagionc deuè gîämai ámmcttel-ſi í

Dima cui 'nö puote riuſcii' d’acconó‘

czo quale a’medicáti 'il bugíareflétí

telo come egli nel 3. della Repçxblí

ca chiaramente” ſpiega; Dijs its-Me

efl mcndaciu’m ,mini-fibzis dumpm

medie-men” :EZ mile.; pure non' cre

dere che1 ìqucsto ſaffe il maggiorb

errore d'Homero nellaim'itazióne,

-poíche n’oſſeraò degli altri di ùo‘n

-minor cauto nel formare gli ErÒÎ'

lo stcffó Plato'neQonde' :i lprcga-rlolſi

- moſſe. d, Ne:aflcl‘áillem D‘eäefihñ’ nîíc

- in -Lſu-“us rubam'emfá‘ciqsjzîcſupinim,

‘ 'le pera-l gran còſhch'élaèîeſſe E-

mmc”nq-mmm ardentem palm?

'capíentem , @immerſa-Mc”, 6*:. '-

Ncque 'Priamum qui iufld’ Dc :fili: `

ſnpplicantemé‘fi'moſe prg-v , `

num- Plangéntëm indaga: fm' mihi mi- .

ſefereſhei mihi 'quam infèlirim- opfln‘iü `

filium- peperi , eda dire-il - vero

.sò'conzëilÎPÒcta figuflmdoſi-Acl

  

&della; ſu; Iliadç puotèîfltríbuir

- ' ' pia- .

*W

d Dialogo z- da [uffa. - ‘ ,



 

'Et-ih ”Zé îëmff'rw‘ií-ímmffl”

-M-"”-“""”-"Wl-È-;~ñ.…”fiſ“*\

@agnerc qualbáboÌcciodntomp 'ax-'_ x

la máma per cötó d'vna putranazed. . ì

a Priamq Rè delx’Aſia , çhgchiápíè '.

' roflìmano dc‘lli,~-Dci ,Il - vbltoyzçſi.

` líchguole agi ,v‘ſçzdi bestíffincLá-j

á-lèfl'ó ficóuie níi‘açfogçíç [2121593

nc stimando moleoLi‘pRro'prì -ugy-g

bocca d’vn Rè sìfaçti ;Lazy-.mi. çosì

non acconſento à Tcqmeçin' clçxzſu-

,raxela moſſa di 'CL-liſci ;Sacerdote al

Grecò' Eſercito con-inçemipne di

xiſcgtm.gczlg figlia” comçchç lo l

{dark-.2* hcmíci ſu'pcxbifljzníkcd ih è i

ç'pp .tant'a’ ſçuraxìzgd’anímö

21h; 4'?" ëxçcqh'ieéëmido a@ -

conucngmpurc alla dflczione ſmi-f .

. forata d’vn Padre loflſporſi a‘ guz

…que.riſchio-;di mortebe‘n ſi c911

fá,'ne la vecchiaia .raffceddando in '

lui. gli ſp.it-i’tizpuqtçua . rcpdcrzlo qos!

ggetto 'al tjmorc , che ,10 affetto

. . p ;zo noqfoſſc a LÎUCOIBÎ‘D: .o ad

- 'gorirlo basteuol:. - ‘ …5fz ' l

i?) Mç-ſe viucſſe aldì hoggí Platonç '.

—~`ò quante vpltç ſi vdirebbe ſcla’mare . ;

malto magis eundçm 'Homer-;gm arabi z d',

~ .. - - ‘ mm,

  



82. fl . ' …Affi-'mk,

.mm* , ”è in hunt moda”: pungente:m

'ducat, prègax‘ía nel moderno à non

introdurre vn analierc amante.

che'n dòlorofä ;aſſenza della. ſup

Dbflhà’ Va’dá’ rrà'gfi‘ zltff‘qíxcstmf-
fltoe’ffágetäfffiü. "" “- 'o”, r"

.I'v'um sì'cdràſſá.da‘lz’e --‘-f..xî

l’blzidíto‘orlzòme ' ,- ' *‘ ²-"-"‘

j .Altro Spie no.nſpùnta ‘ '"5
;' Che la Feltri ,ìçbe’per miamorto

'r. dda-w_ …fl , l D. i

Ykègareöbe quest'altro á non far laz-

grimarc 'cotanto erudit‘àmenffiñí‘

peſcatore -[5.Ci"îá morte de'ldréù "x'

'the-'n butta* 'aſporto di Karan
35085333; . ' ' ' - :..u-c .u

ótſc 7” {ííàñt‘oíhdflfiflb '

' z altri p‘m- liqüe ;ci mſm, :inf-'mi

z- .A Píáñg'ef mi fp'efſó‘ "i

t- [hl-ZWD?! mio cuorgüafflittíkmi,

f' CB: &tubi-11a profilſa - ’- figm-fflñhdwdffio la ”iam-mm;

Ma nqn durarébbe [iene faticai r3*

Fl’é‘éffe‘ i! nófîr'o ſaputo' chcfi 'afiéè"

z dal oftè í‘n bocca di Paolina. taá‘

' iron ”menti- ' . . -

-
'

`
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Se :a 'ca'dcfsi :i ”Volami il duale

Nelle viſcere mie cibo cambufla

Raggi vedrebbe il pat-ricicla .As-j

gulio ,

Me nouellauirtemifime te Menſola,

Parole valeuoli anzi à raccreſcere .

che mitigare d‘m marito moribö

do la pena; mentre hauendo egli'

eletto :rà le morti per meno ango

ſcíoſa quella delle vene aperte gli

ſarebbe parnto certamente duro .

che la moglie deſideraſſe del ſuo

corpo in qualità di viuanda atro

stita, valerſi; e non puoteua montat

cotanto al Filoſofo il paragone di

Paolina con Artemiſia, e di ſe con.

Mauſolo, quanto il vederſi meſſo in -

eno ſchidione,e fatto arrosto :pure

non stimo che la craſcuraggine ſia.;

di tali errori la cagione , mentre di,

ſimiſhe di maggiori iu tutti-gli Epi

cedí di lui ſe ne riſcontrano,- crede:--

rò bensì che l'ambítionedi parlar '

firauagante habbia al nostro-Bags.

lare questo deſiderio stramſsimo

filggcrito ;ò pun-.che per vole! egli;

, - *P...



64 ’ Tſpacciarſi auueduco ncll’crudítione

ì habbia hauuto in ncgghicnza il co-. i

stame; . così d'eſſer! adinuenuto' .à -

Pindaro; riferiſce Plutarco , parlah- i

do delle coſe d’Athcne. 'Qxefii- ancor-giouane vc-dcudofi c

da Corinna ripreſo, che foſſe crepa' "

.‘ po pompoſo nella facondia , molto'

Î yarco'- nella inuenzioue , coſa cosìz

'-:."'z propria del Poeta , che non per al:.

'. tro la fauella [amministra 1c figure,

- ‘ gliorname-hti, le rime, che per far'

t comparire più adobbata la fauola, '

applicò il penſier: ad vn tal ricor

do in maniera che logoracotmolto

ccmpo.nella..teſsirura defla Oda. che'

incomincia ; Iſmxnumquem .am-eis

'mente-m ſuſis-MelíammwLCáÉnunu-í ‘

aut Spartamrum genus k’ircrm .z 'aut

Herculis omniasupcmptis ”imz:4mm

fi fece à credere .d’hauerla-molco

ben fornita di raccontimnde la ſot

topoſc dibuon’animo alla cenſura.

di quella Donna Tanzgcazla quale ‘

{e per la la.- dolcezza delle ſue rime.

íùéesnz d’sxîex ÉWÉK moſca di'

- Pin-..2: -
__ ..A
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Pindo, perla ſagacítä del ſu.0 riprëó..

derc mcrirò che i Tcbani vna sta--

ma in ſua gloria le rízzaffero s allqrz

Corinna accorgcudoſi ddr-inganno;'

di Pindaro con ſorriſo Critico ,p

donrinante accompagnòÌlarìſpoſi

sta, manu ſererçdum efl non totoſaccoh

di cui mi vaglio in riprcnd-imenxb,

delle poeſie. moderne , nella. quali ſi

oſſçruano, non men. che in quglla

pda di Pindaro açcozutç molte fa.- i

uÎole,e:molte storíemhe ſe la. varietà ‘

á grattigliare alquanto glíorecchi *L

Lì mostra idoneſhpnr molto inhabiz

le à muouerc gli ;mimi rieſce ; laon:

de -Menandro nelle Comedic inſe

gnò e - Notes-'manent dicentísbaud -

oratiozícoſtumi. imícati dalla Poc- J

ſia ,non QÃ'ÒÌJC.PBÎQÌC affembratc.- ..dal-la ſacomha,' han victù di piegat- ’

gli animi, ,. - ,

.. f Et qyocumque’ ”plant animano

- aMadiſon-; 43mm.” 5.- ;s

- " qual

 

e 'Planar-in compara:. Men.

f Hard” Pam”;
''fl..
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qual canzone moderna ſi'ñdarebbe ‘

eccítar pietà nel 'petto d’vna Don

n‘mcome la delìò nell'animo d’vn.

guerriero quel -vetfo recitato dal

Gorincio fanciullo - ‘ .

' g Terque qhaerqucillonqui.tm

periere beato:. Si commoffe in ma- `

niera Mummia a quei dem',- che z

gettando dagli occhi ie' lzgrime.

fé cade: da' piedi del garzone le

carene , e ſentendoſi-vinto dalla

compaſsione del prigioniero do'

nò anche à i' dilui attinenti la li

'bmàvagliamí in -prona di questo -

il paragone, che fa Soerace Platani'.

co-della Poeſia con la calamita-la

quale nö ha ſolo la virtù di attrar

re à ſe gli anelli di fcrro,ma [tropic

'ciandoſi con loro pur’anc'he la, ſa

cuk à' attrattiua gli dom‘municawn». l

de tírandone degli altri molrifor

mine vnamerauiglioſa c'oncatena

zione di ferro regolata 'dalla virtù

- ' d'vna.

*was-_-~ -Éñ‘lÌM-u- .-"l '

g PIuMr…Que/LCWMMI - " ‘

z- . 9 2,.

i
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d'vna' pietrá- , che Euripide chiamò

- Magna-mood la muſa non ſolo com

muoue i Poetica” la Diuina iſpira-

zione , ma parrimente nei loro verfì

.ma virtù. tms-{onde che à còmouer

giianimí edi chi gli legge , e di chi

gli aſcolta' è valeuole, ita ipſe muſa.,

poeta: dim-o MM”concime, poeta

main--iulm ſuwre compia”: diſſe

degnamente: il Diuino nel Dialog

del furor poetico. .,'.

-iL-WEÌO è quell' Entufial‘mo , I

cui hauendo Democn‘to daremo

me di follia íp‘oeti moderni per af

fettar Coperchio d’eſſer ſaperi-ſe ne

dichiarano incapaci , e non auuiſa

no il progiud-icio ,che nel :pentru

{an no à i loro ſublimi ingcgni quan

do è dom-ina approuata così d'Ari..

statale , come da Seneca, che non fi

tt‘ouz ingegno fopra ordinaria mi

ſura , il quale non habbinn ramo

di pzzzíame Democrito ſentì con..

diuario allor che laſciò ſcritto Cin-3

finorem nonfieri magnum »irum i ma

lo errzre dc' moderni nella imita.

. .- ZIO-

.___W'…
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'zione è giunto à tale che ſenza di

: flínguere ne età , nc condizione, ne '

- ik ſeſſo metconoín bocca dc'ragazzi,

e delle donne ſentimenti” forme di

;dire , che di proferirle i-Vecchíani

{apud non fidaríano, ed allo'ncon

tro quando parlano eſsi loro .nom

, badano à confermare la-maestà del

xzfíp stilç '. Ecco come il nostro’ſçaſa.

a? gio dà dLpetto ih questorſcoglío

nc’ſuoi Sonetti faacnëdo parlare m.

;ff 'pcſcadore [acum-<34,- che accatta.-.i1 .ci-z.

"-, bocnll'amo ' .3 f. . .

' Douedibianco ridTeti-lebeud '

' Le dolcrszcfpumate, in'inn-go ramo

- A .Appëdo api/iam, ;eknm'tar brama'

Trà la reggia del Marmirolo-'piene,

'cpoiconchiudc .z - ‘ ;a `

Se per cbiedcr ſoflegno all' onde amar;

,. Regole dellafizmebd la mia mano -î -

L'Auaritím del Cielo , ammenda il

, zmare.

\ ' -,.e -poi querelandoſieglí per huomo

virtuoſo ;e stràpazzaço ín--vna zzcaſz

nfln ſi- vergogna zii-dire:- -. :A -«.' H.

…2 i; 7,.; .. ;,.-(…'Î'.. 2--- -, ..l

-'CÒX i z D- i0.
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O Dio che vita equa/Ia j ahi mille of; ‘

. ſere
D’empíx magione entro mm ſogli-z

:o prima,

E 'done[ian talora almeno inteſe

' -Le mie querela 7m Tribunal nomi

'' ‘ trono ,

ed altrouè mostrando deſiderio di

allontanarſi da vn grande abbaſſa,

cotanto lo stile, che dice

D'hauer‘aſſaíſeruito aſſai mi doghe -‘

Eſe da me fiè riſo , e de'mieí mali

’Più ragione di- nſo eſſer nò‘ voglia.

O quäto harebbe rappresëtato me

glio il perſonaggio diVírtuoſo quel

peſcatore , ed adempite -le parti di

Peſcatore questo Virtuoſo ; perciòz-

Polignoto ſalì in tanto pregio nella

Dipinturaz che non ſolo di eſiet pa

ragona'to :i zeuſi, ma di-ripottarne

lamaggioranza ſù degno , perche...

íecondo auuerte Aristotele ' h Moria*

optimus exprejforſuit contrè -Zeuxidis

Pifíura mores minimè reſcrre ivi-ich*:

 

. m, P. .

g Per::



  

J .

it 7° . .

s ;tm-.e col medeſimo diamo* lo fieſſo

ÌY :Autore forma giudicio de'buoni, e

‘-~ '.z-de' cztriui poeti , .eſſendo del ſimili

`\ .gmedeſima la ragione . Adunque.;

z Îinerimnente riprende Orazio là

è Eînelle Poetica quello per altro ec

ſ'cellentiflimo Poeta Greco che ha

ueffe in vnz delle ſue Tragediein

ítrodotro Telefo , e Peleo , i quali

É Q sbandeggiati dalla Patria poueri,e

mendicanti proſeriuano nella ſce

na, parole molto gonfie-ed alta:

zoſe l l

Teleplm” Tele”: cui* paper, e

, exul vterquc .

ì Mandami-15,67!” gw'zpc- -

'z dal” verba? . `

'fate conto Signori di veder sfila' -

(cena due mendichi mal guardati

dalla nudità con giistmccí, mal di* -

ſcſi da i rigori delle Ragioni cqi

;etici-gira: con Pompoſa alcerezza z

Iimofinando non men humili nella

-d-luiſaflhe altieri nella fauella; m0

strare i volti ſmuntí,e mercè de' lü'

ghi digiuni ſparuri, e le bocche gò

fie '
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a* 'fi: per lo baldznzoſo parlarflconfi

?E l'altrui liberaliti acquífiárſi s’ qual

dcratc qual merito puoteſſcro col-.

miſericordia muoucre negli animi'

N

Iz ferroſi: nel costume rinuenirestc dc

I i moderni le pocſic,ſe lungi dal par

ü ceggiarc voleflìuo eſſermrle ſecon

do il lumc,che l'arte del poeta:: nc

J infondc, e ſecondo lo zmmaczſh-zñ

j mento che a' Piſani fà dato intimi
l- Veri'. . …

É &mi; ruíuſquc not-'audi [un: tibi

mom, , , h

mobilibuſque decor maturis danó.

dame?* annis . i .

‘quello appunto che diede per au;

uertimenco al Poeta con lá-ſomí.

- glianza dc' Dipímoti Axjstotile di

: ccndo'J/t dum iracumlas, deſideſquc.:

imitatur bur’uſmodiqse alia circa mo

re: habent” probítatís , atque -imam

diefibi exemylum propone”, Ad ogni

modo l'origine di quello manca.-p

mento pcouuienc dalla opinione.

;hc hannoimodcrni, che u eſſer

N9:. '
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”i della brigata? ma ò quanto più di- ’
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buono Poeta conſista' nel ve’rſi .

  

,1 pieno di erudizioní,e traslatí,j ,.

f li quanto più ſi dilungano dalla Ea

' 'nella conſueta degli huominí, tintoì

più ſi accostano al parlar pr ' "z

'de' Poeti ,e ſi fanno :ì credere `' ,

cogniz'ionedelle coſe paſſate',

ítrauaganza delle metafore ,of

altezza-'delle tralazioni ſiano bstanti a format vna Poeſia ſecondd Ì

-'-gl'inſegnam‘enti dell'arte , e `

Orazio ci addita il contrario CW;

kjù’ella‘ ſentenza-i - ‘.' Fabula nullíur Veneris finepond ’

' @ma ---î W;

Valdíus obleífet populum , méléf

uſque moratur

n
Lam verſiyinopes "mmm,

. ,5 `
' p “ gfflequecanorá. '3-1 ~`

Buonamète :i tal maniera di i

tare altro aggiùto che -di ciäcieíſ ’

note nöſi còuiene, mëtre in ‘

fi’oſſerd’a quella. ſodezza che-

neceſſaria Torqìîro-'nel Dia .

" -- l" *i* . ‘ deL’f '

l

.
.

l

l
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del Giudicio: maio paſſando più -

oltre trouo che costoro per ſoſpet

to di non far cadere lo stile s'ín-

gegnano di mantenerlo ſempre al.

to,ed eguale,mettendo in non cale

re qualunque obbligo della imita

zione-;e per nö eſſere tacciati d’ine

gualità ne i verſi non ſicurano di

di commettere ſciochezze puerili

nel costume; però vanno ellino ben

errathmenrre quefloa cui non ba

  

'‘`. "AIMz

dauo èla coſa più eſſenziale nellafli

poeſia”: quello, dicui ſi guardanq,

come vizio,è pregio particolare de'

,Vedi come 'lo auuisò Marziale nel

libro 7- gloríandoſi di quella. in-*

gualità, per cui veniua da Mathone

cenſurato. '

Iafîat imequalem Marko me ſecifſè

”bellum

Si rerum efl laudat carmina n07

{tra Marko:

.VS-qual” ſm‘bít libros Caluinm,

.2?- Vmber

;xi-Equal” liber efi Crm'ce, qui

malus efl.. D

.--
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vna sì fatta riſposta ſi dourebbe da;

re a quei Critici, che per dar morſo

al Petrarca, ed al Dante registrati

s'hanno nella memoria molti verſi

languidi dei medeſimi: ma ſe io do

mandaſſe loro coſa moſſe I’Ariosto

ad abbafl’ar così lo stile là nel furio

ſ0 al decimo orrauo?

I nam'gantí per moflrare eflètto

Vanno dell'arte i” che lodatiſono

Cbi dzſcorrefiscbicîdo co’l fiajchetto

E quanto ban gli altri è fizr moflm

co’lſuono -

Chi l'amore apparecchi:: di riſpetto

E cbí :ì mainare , echi alla ſcott-:é

buono

Chi ’l Timone,chi l'albero aflímra

Chi la coperta a‘ dlfigöbrar ha‘ cura. `

al di certo non ſaprebbero altro riſ

pondermi ſe non che questa stata ſi

foſſe vna meìlonaggine del Poeta-..

degna di prouocare le riſa , quando

mi? quel grand’huomo volendo ſpiega.

zrçjl'operazione de' nocchieri nelle

3J' ,,;üo'raſche ſi valſe de i medeſimi ter

’pníni marinareſchi per 'ſcmareà’idea
..

-
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del costume; ne deue attribuirſi ;ì-

manchezza d’eloquenza quello che

da lui artatamente ſi fece, hauendo

per altro nel deſcriuere la procella

ínalzaro a ſufficienza lo stile.

Stendon le nubi v” tenebroſo velo

Cbe ne Sole apparir laſcia nell-3114,…

Diſotto 'l mar di ſopra mugge’l

Cielo

Il vento d’ogn’intorno è la pratella

Che di pioggie oſcurzflimefl di gelo

I nauìganti miſeri flagella

E la ncttcpiù ſempre fi dzfffonde

Sopml'irate, efiyrmidabil onde.

così non dee biaſimarſi di baſſezza

per hauer pollo in bocca di Rinal-

do allora che fù da Dardinello pic:

chiaro sù l'elmo.

Me Rimildox diſſe io và tuſenta a

S’ío sò meglio di te trouar la vena;

impercioche questo ſù ſentimento

proprio di vn combattere che per

cofl-0 in vano dall'Auuerſario gli

parlò sì fatramente per diſpregio,

ma ſolleuaſi ben lo stile in appreſſo

quádo diſcriuendo la morte di Dar:
. i D ²z .41*.
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dinello parla lo steſſo aurora. `

Come purparco fior languendo muore

Cbe'l vomere' al *Paflor tagliato l

lil-ſſa:

O come carro di ſopercbio vmore i

Il papauer nell'orto il capo abbaſſa

Cozì giù dallafizccía ogni colore

Cadend0,Dardineldí vita paſſa

'Paſſa di vita, e ſzì paſſar con lui

i L'ardíre,e la virtù di tutti i ſui.

- - Wsta inegualità di Caratteriè

quella che da tutti i Poeti non è co

noſciuta perche tutti non ſanno la.

diſſerenza che vi è tràla poeſia_

- dramatica, e la ràccontatiua,quin

di Aristotile co'l paragone che nu

fè nella poetica, quandunque :ì tut'

l te quattro le ſpecie di poeſia dato l

/ haueſie il ſoprannome di imitazio

ne,pure ne riputò più degna la pri- ‘

. ma , che la ſeconda , onde appellò

ì qualche volta il racconto poetico l

è parte ozioſa del poema, e non imi

tazione; al che acconſente molto il

z parer di Platone,cl1e nel terzo delle

'ſue Republiche celebrando Home;

rol
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ro p rla narrazione che fa@ del ſuc

ceſſ riſe , così laſciò ſcritto- Hunc '

in modumò -Amzcè fifl-zp-lex narratio

fine imitaìíone -fit. Ora. il medeſimo

nel fin del Sofista hauendo diuiſo la

ímmaginariua in due generi l'vno

fimig‘liante,l'altro fantastico, ſotto

diuide la. fantastica imitatione in..

due ſpecie,la vna che ſi fà per mez- i

zo di stromenro , e queſta ſièla.) z

raccontatíua, cosìdetta perche co:

lui,che racconta. ferue per stromenſi z

co della. Imitatione; l'altra che ſi fà f

ſenza stromenro , ed è quella nella

quale colui che forma il fantaſma A -

rappreſenta ſe steſſo in vecc di firoj -

mento, e questa ſu da Greci detta..

Dramarica , di cui ne fà pozgere a... '‘

Tcheteto dall'Oſpite l'esépio. -Quo

ties aliquisfiguram tuä' vſurpanr cor

pori ſuo aut vocem voci confimílem.:

rideríſacit: dalle quali parole non

vi ha dubbio che ſi apprende il mo

do d’imitare il costume , coſa auueè‘

gnache malageuole pur tutta volta.

facile ſe il Poeta fi porrà briga ci!

D z trae;
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tra7sformarſi in quella perſonapche

rappreſenta , onde conuiene che ne

d’altre ſenreuze,ne d'altro forme di

dire ſi vaglia,ſe non ſe di quelle, le...

quali alla condizone , all'eta‘ , ed al

ſeſſo di chi parla ſi conſacciono;

perciò Scaligero nella poetica inſe

gnò. l Wall': perſomgtalis eidebetur

Orario altri ſaráno i ſentimenti d’vn

Principe,altri d’vn Tiranno ; quello'

gastigarà nella proſpera fortuna i

rebelli,ammenderà cariteuolmente

quei che errauo,e punirà c6 rigore i

maluaggizſe perdonerà a' pertinaci

nella colpamö laſciata di detestare

i loro ingäní; ſe conſoiarà gl'infelici

nelle ſciagura non mancherà a ſoc

corrergli ne ibíſognignon haurà de

ſiderio ſe non che di gloria , non.;

hauraì ambizione ſe nö che di triö

ſi; questi allo’ncontro ò tacerà , ò

minacciara parlando, aggrandirà

con diſordinata butbanza le ſue co

ſe,terrà il popolo poco a capitale,

" la

M

.1 .1- 3-6- *4
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la nobiltà ſotto il giogo della ſerui

tùzle ſue azioni non ſenriranno ſe)

non che di fierezzade ſue parole nö

ſuonaranno {e non che ingiurie; ,

le ſue minaccie non ſapranno ſe.;

non che di morte,- il Preuze tut

to dedito a’ premi , ſempre diſpo

sto a’perdoni ; il Tirannoturto ap

plicato ad accumular teſori,ſempre

inclinato ad inuétar ſupplicij;e così

altri ſaranno idelìderij d’vn nobile,

altri d’vn plebeo,altri d’vn vecchio.

altri d’vn giouane; quelle coſe che-4

conuengono ad vna Donna non cö
IT

uëgono ad vn huomo,e quelle azio* ' -

ni che ſono proprie di chi comanda}

non poſſono con farſi à chi deue vb-Î

bidire 3 perciò ſu diceuolmente ri

preſo Homero nella Iliade , quaſi

che haueſſe depreſſo 'la fama , e l'

onore di Agamennone, mentre co

mandando questi a gli altri , ed eſ

ſendo per dignità ſuperiore à ciaſ

cunomon doueua ſupplicheuolmé

te chieder aiuto ad Acliille,e molto

D 4 me;
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meno Achille con ostínazione nel

gargliele ; laonde stimoſiî che Ho-'

mero non haueſſe hauuto riguac

do ne alla dignità reggia. abbaſſan

dola,ed inuilendola ſoperchiomc al'

decoro del Caualiere ſoggetto , fa;

cendolo inſuperbíre adil‘miſura.:

Qual moderno ſiricorda di queste

regole nel poetare .'chi riflette a ta

li obbligazioni l e pure Orazioogní

licenza concede al Poeta, ogni má

camento tollerane i verſig’uorchs

queste improprietà.

m Sed non rt placida': meant immif' i

tia , non -pz

Serpentes auibus ge‘mínentur , Ti;

gribus agni ,

non può permettere che fiaccozó'

zino inſieme i contrari, che le paro

5 le non corriſpondano alla qualità

di chiparla , ò che le azzioni non.

;' ſpecifichinoi ſupposti . Vcggiamo

i; come oſſeruato habbia i mentouati l

ammaestramentí il nostro gran...

Poe

W

m EPist- ad Piſa”.

L'

-n.

E
J…
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Poeta, pone egli in bocca d’vn’An

onio che ſi compagne della morte

Jìl’aolo Eremita tali ſentimenti

Ver l'aurea Colcbi ilfluttuante abiſſo

Trà periglio notante altriſlagelli

E qíriairabi a‘ Sacro Tempio irellí

Che a name protettore appeſe'Frzſſo.

.Aſcona di Colombe Erario d'oro

Cerchi ia ramo flztal d'arbor gig-?te

Cb’a te del vaflo Egitto aſtro Biá’re

Taaerta‘ predicata è gra” Teſoro.

e poco doppo

L'Etiope alato ad vſarpar le prede

Se talor sù gli artigli armo- conteſe

L'annone confidate or porta illeſe

Eſotto'aere piume ha‘ biaaeafiede.

e pure ſe in vece d’vn Beghiuó fa;

celle egli parlar'vn Sauio della Gre-ſi

, cia, non sò ſe puotría vſar forme di

dire più'alte; Intanto habbiafi à vile '

di cenſurar coſa che non pnote in..

conto vetuno diſenderſix basterà :i

á chi vuole à pieno ricrederſi d’vn. ,

tal'errote , che legga attentamente

le proſopopeie d'Homero ,il quale

ſentì molto auantí à tutti in questg
»W a P 5 Scu::
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genere , introducendo perſone di

uerſe a-. parlare ſenza laſciar mai di,

attribuir loro costumi , ed affetti á,

ogni maniera, onde Plutarco oſſer

uandolo hebbe à dire . Varia: ſant

apud eum proſopopeiaz ,724m mutata@

varia: indi-{Cit perſonas loquenteffljſq;

.omnis generi; more: , aflë Baſque tri-f

buis. .

?,4- Or facendo paſſaggio alla raccò

i tatiua Icaiìica diremo che quella

i ſente dell'Imitazione molto più che

la raccontatiua ſemplicemnpercio

che in eſſa ancor ſi fanno gli ldoli,e

le immagini con le parole nella gui

ſa che ſogliono formarli co i pënel

ii Dipinrori ;quindi è che Luciano

in vno de' ſuoi Uialogi facendo mè

zione della bellezza di Penelope da

Homero deſcritta diſſe che (illa ſa

rebbe nno-ito più stabile, e durareb

be più tempo che alcuna immagine

di Apelle, di Parraſimò di Poligno- l

ro,nella qual'arte eſſendoſi portato

Iflomero a‘ merauiglia bene die- mo- l

{alla è. Marco Tullio di parlarne con

-n

L, ,4
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' flupore‘nel quinto delle Tulcolane .-

Traditum efl etiam H0merummcnm.:

Ìùiſſe , at em; piá‘uram non pocfim vi

demus . Q3@ regio ? quae ora? qui lotus

Grccixîqu-cſpccies flormx? quae pugmz,

qua: arie.; , .quod remi-glam P qui mom:

hominum? quifiemmm 3 non ita ex pi

ííus efl vtqux ipſe non viderit,nobís rl:

'vidi-*11mm .cffcccrit.

Vesti effetti produce la raccon-'

tatiua Icastica qualuolta con la do

uuta Imi-tazione ſi forma; però nel

lo deſcriue‘renon,ſirichiedecotan; '

to la gonfiezza dello stile , ne lo ab

hnrattamento delle parole ſonore.),

quanto il tener ſempre preſente l'i

dea della coſa che ſi figura; ne deue

il Poeta andar‘in traccia d'alluſio

ni,ò d’equiuochi,ò di metafore, ma

ſolo di parole , e forme di dire , che

facciano apparir d-appreffo à gli oc'

chi di chi legge la coſa che fi deſcri

ue,come dalDante ſi troua mirabil

mente finta la immagine d’vn pigro

.in quei verſi

D6 Ed
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Ed rn di lor cbe miſembraua [aſia

Sedeua,ed abbracciaua le ginocchia

Tenendo il viſogiù mi eſſe baſſo ;

Villar ſi valſe a noi,e poſe mente

Mouendo il viſo purſotto la coſcia

E diſſe va sù tu cbeſei valente.

mail mio Bacalare tutto che haueſ

ſe posto in opra colori più fini nel

deſcriuere vna perſona ozioſa ,e bè'.

agiata; non per questo la fignrò mi

ca al víuo come ſi ſcorge nel diluì

Souetto che incomincia _

Leflzticbe del Bue ?agricoltore

Copulando alle ſue ſrange le {alle ,

.E della vite appoggia il tralcio

molle

sù le baiule canne il Potadore.

e poi finiſce

Verſando à gli ózi tuoi voler di Numi -

Larga benignitzì l'opre di tanti

Che trauaglian quaggiu tu ſol con

ſumi.

penſiero cbe'l dichiara anzi ghiot-Ì

tiſiimo , che ozioſo , anzi prodiga,

che ben’agiato;öde mi fò :l credere

glie questo grand’huomo non ſapz

Pia

l
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pia. che 'nella poeſia altresì come.:-

nella ſcultura , e nella Dipintura ſi

danno! gli Idoli , che ſono oggetti

adequ-a-ti della Imitazione numana;

ne appoFauorino,che dichiara la.,

Etimologia della voce Idolum ſi du

blra che-tirato haueſſe l'origine dal

la parola appare-m6* aſsimílarí; ſii

mo pu’r’anco che egli nö habbia C6

tezzadei due generi d’lmitazione

che apporta Platone nel SOfistL. .

.xífiimüatorium ſalice!, e?" plant-:fli

cums La. prima Imítazione che di

ciamo Ic’asticaè quella che rappre

ſenta le coſe , che in realtà ſono òfurono, la phätasticaè quella dicui - l

ce ne danno eſempio le pitture che

per capriccio dell'artefice ſi fanno.

Di certo s'egli uonl'ignoraſſe ha;

urebbe faticato meno in rappiccare

quello aggiunto di baiule alle Can

ne, e di Oceani d'ariste al tagliare.

del ſaldatore perraffigurare al vino,

la ozio-ſita della perſona che intenſi
deuaidi deſcriuere,come ſece il Dä'- '

te figurando particolariffimamenrq
*ſi' i ~ ' ' la

.~-h_..,
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la pigrezza di colui col ſcdere,co1

l'abbracciar le ginocchia, col tenere

il viſo tra eſſe , e con alzarlÒ &to

picciandoſi gli occhi sù la coſcia.

Però laſciádo da parte gli Eſem

pi di tante deſcrizioni belliſſime , e

naturali che in I-'IomerſhVirgilioa e

tanti altri Poeti rinominati s’oſſet

nano, mi’conuerra d’addnrre qui la

regola n d’Arist. che proſcriue a'

Poeti lo imitare in vno di questi tre

modi neceſſariamentgcioè :ì dite,ò

come le coſe ſono state , ò _ſono ; ò

comeſi dícono,ò paiono; ò come ſi

penſano che debbano eſſeresdal che

egli medeſimo diduce che nella.;

Poeſia due ſorti di falli ſi rinuenga

no,l'vnopet ſe, l'altro per acciden

te,quello Proprio dell'arte poetica,

questo nei termini dell'altte arti; c

quale giudica che'l peccar per ſe nò

ſiaperdonabile al Poeta,- tale quello

Per accidente riputa meriteuole di

ſcuſa s pure per isfnggire questi er

'rori

’"ì-M

P 7"":
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rori accidentali debbono i Poeti

qualnolta rappreſentano coſe che..

non ſono del loro mestiere conſi

gliarſi coi profeſſori di quelli, affin

che ne restino pienamente informa

thquindi mi perſnado che Catullo

haueſſe più d‘vna fiata guatato fiſo

le [/Ponne , che ſilano per pnoterne

al viuo eſprimer l'immagine in quei

Verſi

Lana coli'- molli lana retínebat amiíhî

Dcxtera tum leuiter dedueensfila.:

ſupinis - `

Formabat digiu'saum prono in P013'

, lica-torquens

Libratum rereti verſabat turbine-i

fin um ’

.Atgue ita dererpen: aquabatſem{

;per opus dem

Laneaque aridulis bare-ban! morſa

' labellis

25a Prius in Lena firma: extantía

filo

.Ante pelle; antemcandeutis mollía

lame .

Vellera virgati cuflodibrît Calatlsizì

.dz ' ' etc:

\
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crederò parimènte che Ou’idio ſpeſ.

ſe volte oſſeruaſſe il menar di calco

ie,e'l tirar di caſſe ti ſe, che vſano le

Teffitrici per far’il panno 'ſerrato ,

pria di rappreſeutarlo nelle Meta

morfoſi con quei verſi

Et gracili gemínas intendunr flamine

tela:

Tela íugo iumíîa efl , flamenſecer

nit amndo

Inſermr medium radij: ſubtegmm

acutis ,

Qrod digiti expediunt , atque inter

flamína dutîum

Terraſſa ſeriunt inſeffi peffine.- l

dente; ‘ '

I’traque fèfiinat , einóZ-equè adpef

&ore; vefles

Brachia dotîa manent fludîofìzllmf

-te [aberem;

Ma qualuolta leggo nella Iliade lo

auuerrimento che diede Nestore-v

ad Antiloco ſuo figlio per torcere.

accortameflte iCaualli nei giuochi, 1

Equestri che'n grazia di Patroclo ſi

ççlçbraçanoz .13911 ſono mica in for;

' ſe
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{e che Homero haueſſe da 'CaLretÌ

tieri vna sì fatta notizia hanuta,poi—

che eſſendo cieco non puoteua da

gli occhi proprij riceuerla ; ſentite

come ne diſcorre da Maestro . -

Daelim: ad lauam paulum,deflmmque

iugalem

Vrge plagis minitans , manibus.

quoque lora remitte -

Cumque mel-“am attigerix , fleäatur

lauus in arcum

Donec ad extremum Círrli peruef'

uerit axis i

Vltimus,ac medium ”immer tangi-`

roſaxum.

Platone nel furor poetico và oſſcrì

uando qnalmente Homero foſſe)

ſpetto, ed i ”tendente di qualunque

arte,e proſeſsione, e facendone l'e

ſame partìtamente nel Dialogo tra.

Socrate, e Ione , vuole che ciaſche

duno Arteſice ſia ſolo ſaccente del'

la ſua arte,- onde il Cittaredo non.; ‘

puotria diuiſate dell'arte inarinaz

reſca,come il Nocchiereme di gua

rire i morbi come il medicantefflero i

Pax:
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parlando dell'opre d’I-Iomero non

laſcia d’affermate . Certe ò Socrates

Imc omnia in Homeriſcriptis didici.

Da ciò apprendano i Poeti :ì non

eſſere così'proſuntuoſi , che voglia

no aſpirare di botto à l'alloro,biſo~

gnando loro più d’vna cognizione

per poetare ſecondoil costume de

gli Antichi, tra quali diceuolmente

più d’vno u’ha meritato la. Corona.

Pria di toccare le falde di Parnaſo

fà di mestiere che ſi traſcorra alme

no sù le carte il mondo , poiche in

tal guiſa non ſi darà materia a' M0

mi di morderci , come adinuenno

all'Ariosto allorche diſſe che dalla

punta dell'Aurea Cherſoneſſo ſcuo

príuano quei Nauígauti la costa di

Malepureda quale eſſendo distante

900; miglia non puoteua per dritta

3 linea determinare il Diametro del

la potenza viſiua,che ſecondo il sé

timento comune de' Matematici nö

ſi distende oltre la quantita: di 180.

stadij,onde diſſe Macrobioſentum,

Ca- oóiuagintafladios non excedit arie:

can
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contrauidentiszbiſogna a chi preten

de toccare i’ette cime di quel Sagl-0

monte che pria habbia bazzicaro

nel camino delle sfere , oſſervando

de' Cieli , e de'Pianet-i la natura.),

perche altrimente ſara ripreſo co

me il menrouato Ariosto per liane;

-detto

-E lo trouan eguale” minor poco

Di cíocbe in queflo luogo ſi ”gun-z'

1” queflo baffo globbo della terra -

Mettendo ilmar chela circonda”

ſerra - ‘

di certo fuori d'ogni ragione , men

tre diede alla luna vn glob‘oo egua

ie a quello della Terra in quantità.

ed auuegnache Cleomede il dimo

íiraſſe più con parole, che cö pru’o

ne,le dimostrazioni di Tolomemed

Aristarco clnaramente ci danno ;i

vedere chela Luna ſia della Terra..

molto miuore-Conuerrà pria di rac

corre.i fiori ne i Verzieri di Pindo

che s’habbia buona pezza di tempo

nello studio delle coſe naturali lo

goratosimperche in tal guiſa taluno

non ‘
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' non attribnirà come Lucano a gli

api l' vdito contro il parer d'Aristo

tile,che nel primo della Metafiſica

indiſciplinabbili per queſia cagione

gli stimame riputarà come Stazio,e

Silio proprio dei Leoni il guardar

colla coda degli occhi, quando Pli

nio nell 'ottauo inſegna il contrario

con quelle parole , ma limí: infam

tm' oculis,aſpicíqueſimili modo noliít,

e Solino il ricöferma cö dire. o Niî

quam lima vidcnnmimmequeſe uffici

701m”.

- Tutto questo ſia detto :i riguar

'cio dc ifai’i per accidente,dei quali

diceuol coſa è che ſi guardi vn buon '

Poeta , ma ínciampandoui è degno

di ſcuſa,mentre di tutte le coſe ma

lageuolmente puotè hauerſi la co

noſcenza ì però ne i falli per ſe non

vi hà prctelìo che di ſcuſi l'errore;

eſſendo la cartina imitazione vn.

male così pernicioſo alla poeſia,

che distrugge la eſſenza di quella, i

on

  



9onde Aristotile nella Poeticagfà‘

d’auuiſo che p leuiusſuerit ſi Ceru-ì‘

cornua Iza/;ere iguorauerinquamfi non

bona imítacione deſcripſerit il non ſa

perche la Cerua habbia le corna'

prouiene dalla prinazioneldi tal ſpe--

cie,che tanto più è ſcuſabile, quan-'

to che meno poſſono tutte le ſpecie

in vno intelletto imprimerſi; ma il

non ſaperla imitare co i verſi quan

do ſi deſcriue è vn dichiararſi poco

intendente dell'obbligo della Poe.

Hasta-quale non per altro fà da Si

monide chiamata Pittura che parla

:ì rincontro della Pittura che ap

pellò Poeſia tacente , ſe non perche

altresì la vna è debita a rapportare

le coſe al vino coi co‘lorhcomu

l'altra con le parole. Adunqne nella

guiſa che peccarebbe vn Dipintore,

ilqnale volendo eſprimere vn Ci

battiere in vece di pannaccio lo

adobbaſſe di porpora , e'n vece di

marta gli deſſe a ſostenere lo‘ſcet;

tro,

W

P CRP- ²Z*. -
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tro,cosi erra m Poeſia, che in boc

ca d'vna Donna , ò d’vn rustico al

logala pellegrinità di traslati , la

pompa della elocuzione,la ſonorità

del numero armonioſo.

q Intcrerít multum Dauuſne [aqua

turffl’flros

non' vi ha coſa che più importi a

commuouer gli animi quanto la

proprietà della ſauella corriſpon

dente alla qualità di chi parla, e..le

parole al ſentimento-interno non...

diſugualí; di maniera che diuifindo

di morte non dobbiamo ſe nondi

parole attristite ſeruirſhragionand'o

d'amori non dobbiamo eſprimere .

altri ſenſi che di innamorato, e cosí

di mano in mano,nelle materie grá

di vſatemo carattere alt0,nelle coſe

da ſcherzo stile butlcſcomelle Sa

tire mediocre , nell'Epopeia graue,

tenendo per ſempre auanti gli oc

chi lo inſegnamento dato da Ora

zio a' Piſoni. '

Tri

M" -

q Ham:- EPi/had I’iſimr.:e
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Trzfiía moeflum vultum *verba deal-'e

Vt ridentibus arridentſitaflenrí;

bu: aflìmt "

Humani Palm:.

: ſe la natura hà dato ſecondo il pil.

er diTullio r ad ognicommuoui

nento d'animo vn volto, vn gesto,

n ſuono particulare, onde tutto il

orpo dell'huomoogni volto, ogni

oce di lui riſuonano tocchi da i

noti dell'animo nientemenche le

orde d’vna Cetera, ſempre cheí

oſ’cri detti non faranno vniſſono

o i ſentimenti interni, non puoträ

o commnouere gli affetti altrui

lla compaſſione, più tosto prouoz

arono le bocche a sghignazzare.

s Si diccntís emntfbrtunir abſona

díft’a '

Romani tollent Equiter, pediteſz

' que Cacbirmum

)ra chi nö ſmacellarebbe delle riſa.-

-1 ſentendo Ruffina perla morte di

S|A1eſ-

_W

Omron: z

floratiuf :H43



' dita di ſuo marito vai rimembrando
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S. Aleffio sì fattamente lamentarſi

D’ognl bel di quaggiùſon’io l'idea }

` .Cb’ogm' bello diſperſo è mio ſol!

dono ì

Senza portar'incendi Elena io ſono}

Senza disbonefldſon Citerea -

:Nacqui d’inclita flirpe , e gliaui

i mie:

Taludamenti han pur -rantato in,

' Roma

Hebber Toga in Senato , e ai gente.'

doma

ſlnuolaropugnando ampi trofei.

in vece di compiagnere del la per

il lustro de'ptoprij antenati, ed ag

grandiſce di ſua bellezzail pregioE

invece d’eſſagerare dello stato ve

douile il rammarico; ma midirá

taluno in difeſa di lui che Raffina

iui parlaua d’aizzata contro Aleſ-`

ſio , perche l'haueſſe laſciata in ab.;

bandono , aich’io riſponderò con.-

molto piùì diragione, che meno‘

-adirata doueſſe ſigurarſi vna. mo

eliçrz 52659!? 5951.03119 .ſe la ;ema

a I

 



-. -ſ ’. ,n ,.a ’z( -n l ,çîç
-HÎ-?ſilk Î“î‘} ÎÌ-îj ?"-4 A*. p‘ſi P "PHP

. . ' -97
ba del marito, chenon' vna Dea

veggendo i Troiani ſuoi nimici pro

z ſperoſamente verſo italia nauigarc,

e pure in bocca di Giunone non po

ne Vergilio altro ſentimento che

d'vna humana puntualità

Me nr increpto defiflere viffam P

e rammaricandoſi fotte dell'eſem- A

pio di Pallade , che era stata ad ab

bruggiatjeffl ſommergcre la greca.;

armata valeuole , non vſa Iperboli

come Ruſſina ,.ne ſi và paragonan

do :i Deità , ò' Donne di maggior

grado , come quella , ma di vna ve~-

rità molto chiara ſi vale, dicendo

.Aſi ego que Diuum iuceda &gin-1.9,

Iom‘ſque -

Et ſoror , É- Coniux 'una cum gen

te-tot anno:

Bell-:gere :

in ..ſomma ella èben coſa da far ri

dere , Giunone prendendofi stizza

perlo diſpregio che ſe gli facea da'

Troiani parla -con meno alterezza

di Ruffinaz che amaramente piagne

del ſuo conſorte la perdita. ?resti
i ’ 7 ~ E ' 0:

o `4
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ſono gli errori per ſe, che getranoà

terra i fondamenti della poeſia , e

perciò Aristotele riſcontrando má

cheuoli nel costume le orazioni di p

Socrate, e di Empedocle, come che

elegantiſsime,ricusò d-annouerarlr

trai Poemi,ed t Orazio auuiſand(

quanto malageuole foſſe lo accop

piare in vna poeſia candidezza d

stile, proprietà d’imitazione v0lon-

tatiamente ſi-ſceuròdal numero de’

Poeti , per non meſcolarſi nella tre

ſca di quelli, :ì cui il Popolo Roma

no l'immaggine,e la caſſa da ripor-

re i libri donaua , più per ſottrarſi

dal tedio del lor cinguettare , che

per ”conoſcerli meriteuolisnon di

co questo con intenzione di aggua

gliarc i Poeti moderni à tai ciarlo

ni,tuttoche le loro Poeſie.puotreb

bero nientemeno che quelle di fan

nio a imantici pieni di vento aſsi

migliarſì

n.1:

ç @erat-1.13 .. .
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n .At tu concluſa: hyreinis fòllibus

aura: ‘

Pj-que laborantes dum ſerrum mol

liat ignis -

Vr mauis imitare .

ma ſolo per darui ad intendere di

hauer’ancor'io ſofſiati questi man

tici lungo tempo ; oflernatelo in vn

mio Sonetto sù la morte disocra'

te , che hoggidi mi ſomministra al

trettanta materia di riſo , quanto

prima me ne promettea‘ di gloria.

Non vanti Emilio ilſuoguerrier con

uito, p

Ne lodi .Antioeo ilſuo pranzar bru

male .

.Aſpen-ago” del vclenoſo inuito

Cbeſer tanti Tir-?ni ari rn Morale .-

In coppa inflzufla offrío liquorfatale

D’crba che germogliò di Colco al

ſito,

.E a un ſitibondo diuenuto eguale

. Non lo ſdegnò quel prigioniero ar

dita*

E z Be

M
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Beuè la morte alfin ſcemo d’afl'anni l

E coigrand-anti auauzj del Carino

Fè il nome rzſuonar de’ſuoi Tiraum'.

Così mangiare ad onta del deſlino

Sd magnanimo corro i propri) dini

In giuocbi di vele” giuoehi di vino. ì

La ſottopoſi alla Cenſura di molti , ‘

che ſe gli mostratono liberali di

qualche lande , non sò ſe moffi dal

genio di adularmi,ò pure dal cono

ſcerlo non humile nello stile , non..

parco nell'erudizioni, ma eſſendoſi

auuenuto in vn’ingegno molto pur

gato, e de'migliori , che ſioriſcano

nella nostra eta gliel diedi a vedere-

con ſperanza di riportarne applau

ſo,quando mi fù da lui riſpostmsciz

cupreſſum ſimulare? Quanto più io

faceuo pompa d’hauer letto in Tul

-lio x la ſentenza di Senofonte ſe

non con fedeltà , almeno con mag

giore eleganza traportata. La' cum

conieſlus in carcerem triginta iuſſu Ty

raunorum vene-num w fitiens obbibzſ

ſet,

W

.x 'Tuſculaz
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ſet, reliquum ſic e pacato eíecit , rt id

reſonare! d’haucr’oſſetuato in Athe

neo al i5. delle ſueCenc de’ Sani il

giuoco del Cottabo, da cui ſolame

:e piana ſi rcndea quella ſentenza ,

più egli mi replicauaſris Cuprefiuma

ſimulare? quanto più mi pauoneg

giaua d’hauer notato in Plutarco il

diuiſar delle viuande in modo di

ſchiere di Paolo Emilio;di hauer ti

tolto da Liuio l'ínuerno ghiottamé

te traſcorſo in Calcide d'Antioco,.

più egli mi riaddomandaua Sci; Cu- i

prejſumſimulare ? Signori all' ombra.

:ii questo Cipreſſo , come Socrate a

;nella del ſuo Platano appreſi del

mio inuecchíato errore la conoſce

:a , e mi ſi tolſe dagli occhi quella

rocolezza , da cui eranoin maniera

.'orprcſi, che di vedere 'il lume della

Verità poetica ſe gli cötendea; per

tltro ècoſa da ogni dubbio lonta

13,ChC poco gioua , che i verſi cor

tano, che lampeggino di ornamen

:i, e di lumi ſe mancano nella Inué

zione, ſe ſono difettuoſi nella [mi. .,

E z ta

éî..….
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tazi0ne,così lo affermò Orazio nel

la Satira 4.del primo libro.

Neque enim concludere ver-ſum

Dixeris eſſe ſatii, neque[i quixſcrb.

ba: mi nossermoni propriormputes hunc eſſe; ‘

poetam.

Gli obblighi del Poeta ſono molti,

.,, però il più principale è quello del

la Imitazione , il quale molto più ſi

traſanda da chi affetta io stile gon

fio,che da chi ſi contenta del parlar

naturale; impercioche quandunque

questo ſi è tal voltaséza v'irtù,quel

ſ lo non è mai ſenza vizio ; tralaſcio

è chenelle Tralazioni, nelleMetafo

\ re,e negliaggiunti medeſimiſi deue

‘ ſempre ſeruar l'idea del costume ,

con hauer riguardo altresì alla qua

lità de'ſubietti,come alla proprietà

'de’ſentimentí, perciò- Proclo- nel.

principio, delle questioni poetiche

hauendo dato morſo àtqueíPoeti ,

che nello eſprimere la. natura-de*

 
 

Dei,.e degliEroidilmitazione m 0l' ;

todiſsimileſi fermrono ,, ſoggiunge l

>~ ‘ .che

l
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che l'lmitatore è inobbligo di tri

buir concetti proprij alle azioni , e

che non ſolo le immagini ſi faccia

no da lui con molto conſeglio , ma

pur'anchei nomi, che ſono à conf

cetti più conuenienti ſi ſcelganoq

per non dar ſorſe in quello errore'.

d'Orfeo che di Gioue parlandolaſciò vſcir dalla bocca

Jupiter almaparens,D1-uum ver/ibi

leflercus .

Siuè Caballorum, mulorum fiuè lai-z

deutum ‘

inan'cauano forme di dire ſufficienti

ad‘eſprimer lanatura di Dio vinifi

cante,e gentrante gli animali ſenza

vſar parole si brutte, e ſpiacenoli,

che rendono delle gentilita il lezzo

intollerabile?

Restarebbe qui da ſpiegarſi l'vl

ti‘ma ſpecie della Imitarione,quella

che appreſſo Wintiliano è in tale- p

stima, che quando altri-la colloca-.c'

nel 4. luogo della Orazione egli la

ſottor‘dina in tutto all”arte,però. do-

uendoſene Îdiuiſare largamente nel

E 4- Dif

_u.”p*h.p,.
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' Diſcorſo che ſieguebastárì ſolo far

auuertití gli amatori di lettere ſa

ne , che s’astcngano dallo imitare-v

autori,i quali ſcriuono in vno stile,

che ſi chiama siccnm ieíunum , a*

aridum, e molto più sſuggano la..

imitationc di quello che ſi dinomi~

na pingue exultang@ elatumdmper

cioche questi due ſono gli estremi

vizioſi del poetare, la di cui Virtù

poggiandoſi nel mezzo , fa che lo

stile virtuoſo ſia quello , che parte

cipa così dell'vno , come dell'altro

ſenza hauere trepidazione veruna , ‘

onde s’incattiuiſce la dicitura' co

me oſſernò Scaligera nel 3. della.»-

ſua poetica , Dum neque 'mlt dimim‘

nefit gracile , neque aud'etſeſe attolle

re ne tumeſcat , valendoſi dei carat

ceri ſublime,mezzano, e tenue , ſe

condo che la materia il richiede;

però lo stile moderno quanto teme

forte d’incòrrere nella taccia di baſ

ſezza , tanto affetta ſoperchio la

prerogatiua di gonfio , donde na

ſce che volendo più dello che puo

. {e



lo;

-te fan meno di quello deue , e qual.:

nolta poneſſe in opta l’estremo del

la ſua poſſanza , non perciò non,

ttaſandarebbe i limiti del douerc .

'Proptered quod dice Scaligero nel

luogo di ſopra appor‘àtoſemper Plus

potefi quam dere:. 4

rueuaw
Miami@

,rm

.ms
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'DE ELOCVTIONE.

Lutarco nelle quistioni,ò dubbi

de' Greci inuestigando lafor

za delle voci Alastore, ed Aliterio,

Per Alastorc nomina colui , che ha

operato coſa da non ſcordarſi mai;

per Aliterio quell'altro,che a riſpet

to delle zſue malnagita- delle eſſer

, sfuggttme ſchiſato. Taleappuuto è

la Elocuzi0ne de” Poeti moderni,

che per la strauaganza, edîmpro

prieta de' traslati,metafore,aggiü

ti,e lat-inismi deue conſernarſi nella

memoria per eſſersfnggítam 'ſchifa

ta nella imitazione; ne dnbitarò di

chiamare tali Poeti AliteriLment-re

famelici dell‘Alloro vanno inuolan

do dai 'libri la farinadell‘erudizione

appunto come quelli nomati da'

Greci Alunti. ;Quifizmís tempore oi)

ſeruant molentes, Ùfzrínam dirxjpzät,

la -iìlocuzione al parer di Wintilia

no per diſcostarſi dalla vizioſira‘ſi

.deue eſſere nuda di voci .peregtine,
“ì- “ ' e é nm:
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e straniere, á multa; enim quiburlo- ‘

quendi ratio non defit inueniax, quo:

curiosè potius loqui dixeris quam la

tinè , inſegnamento che riflette alla

dicitura poetica di questi, che li di

chiara molto curioſi di quel chenö

gioua,poco inteſi della naturalezza

delle lingue,che täto importa;quin*

diè che imitando la ripréſione fat

ta da vna Vecchiarda a Teofrasto

puotrei loro domandare con magó '

gior ragione boſpites eflis,impercio

che ſe a Teofrasto per vna ſola pa- p

rola aſſertata conuenne lo eſſer da l

quella donnícciuola ripreſo, quod

nimis att-ice loqueretur conſiderate

voi qual Cenſura ſia douuta alle

poeſie fiorite,e concetto ſe di costo*

ro,che ſono di molta affettazzione

ripiene. Tanto ſi richiede, molto a

'gli Oratorí,ed ai Poeti l'adattar le

parole proprie al ſentiment0,quan

to poco rileua,che quelle ſiano ſcel*

.eezed innouates quindi è che la vera

p Elo

W

z .qu--agg: ;flora-rione.
.... _4
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Bìecuz‘ion‘e è obbligati. ád appaia.ì

farſi Cittadíníſca della língua,in cui

parlſhanzi che ammeſſa nella. Citta.:

dánanza di quclla.. b Orario. Kymc

na videaturnon Ciuitate donata ; da;

ciò nacque la grä stímazzche fè P01

lion’e Aſinio di Tito Liuímquaſiche

le di lui oraáioni il daffcro meglio

per Creatura di Roma,che per Cit'

tadíno di Padoa: a diuedcrc.; e di

Homcro ſi Iegge,che per accreſcere

di varietà' í ſuoi verſi andaſſe in crac*

oía di tutte le voci della Grecia, cd

acquistano:: doppo vna lunga pc

tegrinazionc la. conofcenza'vſaſſe

ne ipoemi così le faresti-ere, ed an:

tiche,come le ordinarie , ecommu-Î

nidao‘nde Plutarco ninna coſa aſcrif.

ue a maggior gloria di lui , quanto

lo hauer ſaputo anche con le voci

comunali ritencr la maestà, e gran

dezza dell'01 azione c mimm- ali

quis' maíeflatcm oratìom‘s apud eum.:

neTM'

W

b Quimílianu: ibidem.

g Plmhflro in Hammam.
_-__ ,, ._._- .... ..- _.. -_—. |
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*vulgaris oraculís quoque conſci-navi.

Ma 'Orazio penetrando .più oltre

ritrouò che l'origine di -tal'errore

proueniſſe dalla imprudezadi quei

Poeti, che non ſapendo vl’ar la mod'

derazione,per voler sfug gir lo stile

carpante,e baſſo van dietro‘a‘l ſubli

me , ed alto , che perla-gonfie”:

mostra di voler ſuolazzare nell'aria,

.dutdum vita: Immum nubes, @

. jnanía captet.

quindi è che .le loro poeſie‘per eſ

'ſer ſoperc'hio gonfie rieſcono poco

ſonore, come cene-porge l'eſempio

Scaligera in quel verſo di Papinio.

d Magnaninmm Earidem , formi

' datamqne frenanti,

e ſe nefà le beffe dicendo. Exhaurít

enimſpirìmmma-che direbbe egli in

leggendo.

(Ferzan che nacque nell’Eoo confine

Correr nò’ pauentò le vie flellate

.Del Dio di Timbm in sù le [righe alare;

.E mcndicò dall'ardir {uo maine.

,u , A que

**ó-**W

I* ?vez-?uz 2-:
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questi per non-eſſer detti fluidi , .ò\

fluxí , che ſi è vno degli estremi vi

zioſiflncorrono nell'altro maggiore'

d’cfler chiamati Tumidi, cfragoſi,

nel qual difetto oſſerua il menroua

to Autore che ſol inciampanaflui:

plus m‘mio conanmr 3 però anche in..

quello vanno .elfi di lunga ferrari, ,

mentrczlo ;stile magnificononamz

l'appunto dellecoſe , cd ammette

caluolra qualche parte del diſordi

- nato,e della flaſh-;onde ínuauo ſi af

fcttano le tante figure , .e metafore,

ou:: .di voler figníficarc lecoſe piùz

tosto che di eſprima-led] richiedo. -

nella guiſa che da. ..i Muficí perfetti'

fi accenuano per lo più lë conſoni

ze, e poi .ſi sfuggono,- tra] aſcio che.:

qnandungue. mata] dicitura foſſe

p rjua. d’crroremon Però Fnac-rebbe.

pretendere gli applauſi appunto co*

me vno , il quale fauoriſce, òconfi

gli-abeneíl ſuoamjco .stima Plauto

e non eſſer degno di lande, band);

ſmpríuodi colpa- .Vjf
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f Vitzmí deníque culpa”;

- Nonlaudem merui.

èonferma il ſentimento d’Orazío

EumoXpo preſſo Petronio dando a

diuedere che morti giouani viuono

ingannati dalla Poeſia , mentre ap

pena han ſomministrato de' piedi

per correre ai verſi,hanno adobba.

to con fiorita teflìtura di parole il

ſenſo , che ſi fanno à credere d'eſſer

giunti in E1ícona;così più d’vn Bar

baſſoro è. ricorſo alla tranquillità

del verſeggiare , come ad vn Porto

creduto da lui 'più calmato.g Cred‘é

eesfizcilíuspoema extrui aſſe, quam..

controuerfiam vmbranti usſentemìo

lis Piffam; pure ne ſono rímasti dal

la malagenolezza,che poetaru

s‘incontra,beffeggiatíì arte che non

ammette mediocritſicome quella-..

dell'aauogadare ;.imperche le cauſe

ragioneuoli poſſono bene dagli Au

gocatí di mediocre letteratura-di;

fen

 

f Home ad Piſanu.
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fenderſhma non già dilettare al P03

polo,ò giouarc altrui quelle poeſie;

che non toccano della perfezione la

metamndeil Romano Oratore are

di ad affermare che appena in ogni.

ſecolo ríuuenír ſi poſſa. vn Poeta….

che ſia di tal dinominazionc merífl

teuole; ed a dir il vero ſolamente.”

eg]] ha l'obblígagione di accoppiz*

re neiverſi la vtilità delle ſentenze

alla dolcezza della dicitura, per dae,

re fruttuoſa cíuáza. a gl'ingegní ma;

cari ,e diletteuole a- i fancíulleſchí.

h omne tuti; Puníflím qui mifcuit

”tile dalai, '

Leíiorem deleóîando , Purim-que.

monenda; ..

pureí moderni traſcurando nel poe

tarc l-vtilitä agognata dalle Centu

ríc dc' vecchi, ſolo di ſolletícare cö-

la melodia gli orecchi de' glouani

s’imbrígano.

i Centurize Sen-forum agita”: ex
perta frugis Celli ſi

M

h Homtiu: Epiſf-ad Psſimnz
i i
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Celfipmtereunt auflera Pacman”

Kbamncs

' Di certo grande è’l difetto di co

f-lìoroyche postain non c-alere la‘ ſo*

.istanza del poetare ad altro che a'glí

l 'accidenti della-parlatura non bada“

i no ; e preuaricando- dall'arte in aſ

; ſembra: fiori di'traslati Capriccioli,

- k edizioni biliotate per int-eſſerne”

coro‘na alla. loro muſa inutilmente

s*affaticano, onde diſſe Lucilió. Tea

xerulasflmet , @- vermiculatè'interfl

[exes commit”: , e nel mentre i loro

.verſi .ſomigliano ad vno ſciamito di

vari) colori che non può rendetdi-

letto a'gli occhi-de' riguardanti per

eſſerſi la mano dell'actefice nella

distribuzione di quelli diſordinata

mente confuſa ; aggiungo che fico

me il portamento magnifico do

na. autorità agl'huomini, ed il 'don

-ne 'co,e laſciuolo in vece d'art-erat

emamento al corpo5ſà‘ptogiudicí0

a l'animo con dichíararlo vanozcosî

l'abbigliamento affettatodellc pa

role non ſol0‘- nomaccreſce decoro l

alla.
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alla Elocuzîone, ma l'appa'leſa effe-`

mínata illa translucida, 29- 'rep-fico!”

quorumdam elqcutio res ípſas efl'emi

nat,qme illo var110mm babi!” uefiíun-

tm" inſegnò degnamente Qxjntilia

no; l dal che jo rícauo che vna tai

déuiſa di poetare dia a conoſcere-o,

questi per facondi, non già per e103'

quentizma la facondia ſenza la Ela-z

uenza altrettanto ageuole a con-'

?eguîrſi dagli ingegni rieſce, quanto

inutile a renderli pregnabili; però

Marc'Anronio,a cui ?antichità do

nò fra gli oratori la maggioranza

confeſſaua diſertos ſe vidi/j?-- multa.:

.eloquëtem omnínò ”Eminem-3 11' Poeti,

c gli- oratori che ſono ſacondiofi*

nella ſanella , dourebbero riporre):

~ogni loro {ì‘udio .anzi nell'artíficio

ſa, teſſitura de1l'orarione,e. de” verſi;

che nell'accozzamento delleparo

le ſcelte , e ſollçuare‘; impercjoche

haut-ſano cerranz-a- di vedere dalla

posterìta-. nelle :anale di Cedro re;

' gi~

W.

l D: infht-orar- [zb-8. iflproem.
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gistrare , enc’i forzíeri di Cipreſſo

conſeruare le loro opre,quand’hog

i vanno in riſchio di uorir con eſ

o loro niente men ' la facondia

famoſa d'Aterio,la quale preualen

do- più nell’efficacia , che nell'arte

del dire non preſe forza. nè pofiefl

Yi come le fatiche fludioſe degli

altri, mafi eſhnſe con eſſo lui m H4

m'íj canomm íllud , á- profluenscm

ipſo cxtmóì’um efl. ' -.

Auuerte Plutarco `che’n le-ggëdo

i Poeti non ſi laſciamo tanto in die

tro la Eleganza , e la vaghezza del

le parole,cbe d'attendere a quello.

ch! è per farci me lí0ri,n li costumi

d lì ſcordíamo , e 'io conſeglíereí

;Lavori delle poeſie moderne , che

non fiutaſſero tanto l'odore , e'l co'-.

lore dei fiori, quanto procuraſſero

 

di ſucchíame quel dolce mele ,che l

' í’cjmò Símoníde doyeríì nezcarml

racchiudere; imperche tosto raum- l

ſarebbero che quelle ſono altresì .

. dì- l

- l
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diſcaricate di dolcezzá; e di ſoaizitì

nel di dentro come fiorite,ed appa

rifcenti nel di fuori ;quindi è che'l

Lirico Venoſino aſſennaua a'Piſoni.

che per incaminarſi alla volta di

Pal-naſo ſicuri,di vno straboccheuoz

le ſapere ciuanzar ſi doueſſero.

Scribendi refiè ſapere efl principiií.

Cr fb”: -

sëpre che ne i nostri íncelletti gor

goglierà. il fonte delle ſcienze , noti

puocrà alla lingua mancare della.,

Bloquenza il profiuuio.

" Verba-[ue pmuiſam rem non in”ita

' ſequentur. -

ben forniti ſono di facondia il Coni

cadinoyed il No’cchiere per diuiſare

quegli de' campi ,. questi de' venti,

perche così l'vno hà perizia dell'

agricoltura, come l'altro dell'arte..

marinareſca m rerum copia verbo.

yum copia”; gignit inlcg‘.ò Cicerone.-

eyz' efl honeflas in rebus ípfis,exífìlt ex

rerum natura quidcî fplëdor m verbi?,

Si

W

m‘ Lil* z- de Ortiz: ' -
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Signori da questa ſentenza pren

'de motiua la mia Cenſura di fat

paſſaggio a i latinismi,l'vſo de'qua.

li tanto è lodabile oue la neceſſzà

lo ſcuſa , quanto è ineſcuſabile oue

il genio lo affettama prima dicti

ticar questi contentateui che io fac

cia vnabteue ſcorſa al uonare delle

voci,che non ha alcun riguardo a.;

nelle ,le quali ſono per l'antichica‘

di [uſate, mentre di valerſene aper

tamente ci ſcóſiglia Fauorino preſ

ſo Aulo Gellio con la tiprenzione

fatta ad vn giouane,il quale gina ſo

erchio dietro all’antichità delle

parole Viuì, gli difſemoi coflumi pa[

ſamed vſe le parole preſentùammède

che posta in bocca d’Auuienocoſ

-le {leſſe parole di Fauorino ſi legge

appreſſo Macrobio ſenza riconc

{cerle punto -da lui. Hot di quei‘o

rinouare di voci diuiſa largament;

zOrazio nella poetica con' dat a di.l

’uedere,che quale le ſelue ſi mutati( i

ogni anno di foglie , e le gia natcl
gaggionop r douet-lç nuoua tina;I

-u. .. -…..,. .

.. [Sg.
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i r r{cere ,tale l'età vecchia delle pargolc

vien meno,c le nnoue nella guiſa de'

gio nani fiotiſconosdi più formando

egli vn argomento dal maggiore

vuole che ſe il Popolo Romano ha

conceduto a Cecilio., edaPlauto

Poeti antichi di formare nuone pa

role,molt0 più dene ciò a Vcrgiliò.

-.d a 'Vario Poeti nuoui , e di grido

non inferiore permetterſi , e per vl

timo duolèdoſi che veniua alui in

terdetto d’acqnistar alcune poche

parole alla ſna lingumqnando d’ha

uerla pur troppo arricchita Cato

z;c,,ed Ennioſi pregiauano, con;

chiude.

Lícuit ſemperque litebix

Signum”: pmſente nota prova-{ere

carmen. i

netaſora preſa ſecondo oſſernò

áarc'Antonio Flaminio dalle mo

.cte,le quali ſicome ogn’anno con

uoue stampe ſi coniano, cosìdì

ormar ſempre nuoni nomi a' Poeti

, permeſſo; ma diſaminando il mo

o ëagli antichi 1.191 .ferma quest;

nno
4 .. _-4
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Îluoue voci praticato trono che vna

.parte ſr riduce alla maniera artifi

ciale pura,e ſono quei nomi che dal

Poeta. ſi ſanno congiugnendo due

parole conoſciute , come ſupra a*

genus, onde ne deriua Caprzgenunu,

'rerum , É* eloquium, onde ue naſce

Veriloquíumſſub , ch' abſurdummnde

ſe ne forma subalzſurdum , equesto

fù il vero modo d’innouate appro

uato dal Lirico Venoſino in quei

.Verſi- .

p Dixeris cgregiè notü/ì cal/ida verbi:

Mddiderit iunííura nouum,

Un'altra parte ſi riduce alla manie

ra artificiale riſpettiua che più to

(Ìo s'intende delle forme di dire,

che delle parole , come ſarebboroi

modi di parlare d’vna lingua corriſ

pondenti a. quelli d’vn altra , Scijſrz.

coma: ”igm eapilloache noi chiama-

mo Greciſmi , del che n’habbiamo

anco eſempio preſſo Metello Nu

midico. Società Senatu qmeflum ve

m'jfi’,

…W

P Eli-.ad &ſong-3
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viſſe, [eſe max-imc:: pecunias exatîwfm'flè, ed vn altro appo Cecilio Ego i

illud mmus nibilo exigor portorium a

ſimilitudine de' Greci formati.

OLcsta ſorte d'Inuenzione,e non

già quella de' latinismi è conceſſa..

al Poeta,ed in ciò ſù riputato Ora

zio da Wintilíano Feliczflime andar

intendendo dell'arditezza auuentu

roſa di lui in quanto ſi racchiude

dentro i termini della lingua latina;

impercioche l'vſo delle voci natura

li straniere non è permeſſo ſe non in

trè caſi5il primo quando ſono dine

nute per la ſamigliarità quaſi popo

 

lati; il ſecondo quando la lingua .

non hd le voci proprie a ſignificare

i concetti,onde la neceſſità che non

{ottogiace a legge veruna,a prestatè

ſele da l'altre ne costringe; il terzo '

caſo è quando per beffatſi degli au

uerſarijò per biaſimarli ſi valemo

di quei vocaboli che rendono l'vc

cellamento , e mordimen’to altrui

gnaggiore.

.i E per far ritorno al primo non.;

‘ ’’ " ` ’ E y‘hà
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v’ha dubbio che Socrate nell'Alci

biade approuò il vulgo per buon,

Maestro nel parlate,di manierach

per addottrinar alcuno in quest:

parte vuol che ad imparare dal p0

polo ſi mandi, e di tal'auuiſo fù an

che Orazio allorche diſſe,

Si vole: vſus, -

Qnm penes arbitrium "r-ſka- ius-,d

norma loquendi,

Molte voci come: ab antico , ai

eterno ,ab experto ,bibmdelibmmiſm

rev- ſimili-uſi leggono nell'opre de

Petrarca,del Dante,del Bembo , ec

altri, che qnandnnqne pure latine( l

- {ono dalla famigliare vſanza in gm ‘

ſa ammollite , che non offendonc l

più l'vdito; ed arrecädo vguale va- z

ghezza a i verſi co i Latini,e Toſca. I

ni vocaboli dagli Autori ſi conge.

gnano- - 1

A riſpetto del ſecondo chi ardin’i

a negarefhe i termini delle ſciéze,

e de l'art!, gli vfficij de' popoli stra'j

nieri , ele coſe particolarida imc--

deſimi rinnenntç non habbiano u,

no;



. 12nominarſi .co i vocaboli proprigj in

qualſivoglia lingua ;perciò da. Lu.

crezio '11-. bbiamo. '

multa nom‘rverbír Profil-tim cum

fit agendum ,

Props-er egeflatem [ing-mc?" re

rum nomtatem,

ed apprello

Nunc, c3*- .Anaxagom ſcr”temas

Homeeomeriam,

.Qnm Greci memoram- , nec no

i‘tm diccre lingua

Concedit nobis patrzj ſermonis

egeflas.

di questa condizione ſono appò

Vergilio quei Vocaboli Cymbia ,

Carcheſia traſportati dal Greco

puramente ſecondo oſſerua Macro

bio, perche i vaſelli da bere di quel

la forma ignorauanſi fin' allotta da

latini; di tal carato ſonopreffo Ci

cerone nel terzo de'fini Epbippíum ,

ac rotopborum, ed altroue Tancreflñ,

’Periperaſmeta , Sympbonia, bemicy

clur,ed appreſſo OrazimDyota amy:

flis,Balanm,e molti altri

F ?z .A U':
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A. riguardo del 'Terzo ci ſi'apä A

r
l

porta da Giouenale lo eſempio nel- ;i

la Satira ſesta, oue riprèdédo quel-- mi

la Vecchiarda , che nelle publiche di

radunanze non arroffiua à pro feri
'Si

re in Greco idioma le parole laſcia Li

ue,di cui gli amanti nel ſegreto gia -.l
i.

cimento; ſi vagliono , và ſiſgtidando m

sì ſattamente . Non efl hic ſerma [ma, m

dicus in Vemla queries laſcinum inte-r3

uenit illud

rélifíis

Seui ”gi 4.02:? modà ſub [adito

'a

, .

Vterír in turba . Le medeſime pa- .i

role Greche vsò Marziale nel deci

mo delle ſue Epigramme per dar

'morſo a Lelia con (oggiugnere

q Lajciuum congeris vſque prob

-pudor.

Onde diceuolmente pofiìamo nelle

Satire prestarſialcuní modi di par- i

lare da lingue ſirauie, purche non.. -

habbiano altro riguardo cheà mor

dere,-Tuttauia vna tal licenza non ſi

ſcom

nW

9 ENS 63:
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'compagna mai dall'obbligo della

moderazione , perche alttimente

Ìdrucciolarebbe di botto ncll' oſcu

rità,quindi è che'l buon gíudicio, e

la rarità può far riuſcite a- propoſi

to l'vſo delle voci forcsticrede qua.

li adoprate ſmoderatamente, e ſen

zaneceſsita‘. dell'eſpreſsione più vi

ua tralignano in fanciullezze; come

è a’dinnenuto al nostro Bacalare ,

che facendoſi :ì credere di puotere

arricchire la lingua toſcana divoci i

ſi ha preſolicenza d’impouerirne la

latina, ſeruendoſi de i vocaboli. Eſ

plora,c-oorte, 'Pagine, Deplommeren

ni, cratere, Copulare, Clangomt‘alu

toſſortice, Obcl:ſc0,Diuellere, Calibc,

lmmanitájorniee, Inaccejfa; e tanti,

e tanti altri che per non perdere

inutilmente il tempo hò tralaſciato

nelle di lui opere di oſſeruare; E

puteè vero che egli non ſi ha posto

briga di diſaminare ſe le ſudette vo

ci fiano dimeſlicate dà l'vſo , ſe la

ſcianſi deſiderare nella propria lin

gna , e ſe habbiano daapportarç

F 3 bia
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biaſimo , ò mordim‘ento ad altri. 1

Ma piano che'l vò difendere da vna l

incnlpa, che ſorſe gli ſarà data per z

questo altro latiniſmo l

Giouentùfizſcínata in grëbo à Ffine l

lettera gli anni, ed auuegnache da l

veruno‘ autore celebre ſia preſa la l

voce faſcinata in ſentimento di

ammaliato, e di perſona , a cui fiſà

mal d'occhio pure riprendendoſi z

quìla giouentù come troppo ami

ca delle vanità,par che ſia permeſſo

l'vſo di voce straniera in vn Sonet

to che ſente alquanto di Satira,però

ſe alcun contaſ’teuole non appagä

doſi con quella riſposta faceſſe di

nuouo oppoſizione, che li vocaboli

Greci apportati da Marziale nell'

Epigramme , e da Gioucnale nelle

Satire non ſuonando altro che mm.;

rita, mea animaxome proprij degli

abbracciaméti laſciui doueano ne

ceſſariaméte ſotto linguaggio ſira

 

anio occultarfi, ma la voce ſaſcìnata

diem-:re dinota in quel Sonetto la

gtouetù preſa dal faſcinodelle vani

tà,



n

taìmö dimostra d'eſſer coſa che ſ7ap

pia- tanto di laſciuia che di ſoppiat

tarſi ſotto altro linguaggio gli abbi-

ſogni, tanto più che quelle parole

Greche commeſſe con le voci Lari

ne conſeruano il medeſimo ſenti

mento che nella propria lingua ſi

hanno, ma la voce ſaſcinata ſignifi

ca ben altro in Toſcano , che l'eſſer.

gli fatto mal d'occhio ; più tosto eſ

prime vna abbondanza di fastelli,

e di ſermenti radunati allieme ;co- '

munque stia la coſa andandoſi erra

to nella lingua goderei ſentirne l'

apologia da chi ſene ſpaccia auto

re , mentre il mio fiebole ingegno

dura graue fatica a difenderlo; per

altro ſicome sò che’l Petrarca hab

bia taluolta adoprato i latiniſmi,

così nö trouo che l'habbia mai ſat

to ſenza neeellìtà ò di corriſponde

re alla strauagauza della rima , ò di

ſupplire alla manchezza della lin

gua ; però ſtà moderni vi ſono di

quelli che publicandoli parti dello

ro ingegno ( quando non costano

F 4. al
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altro trauaglio che l'apertura d‘vn

Nizolio ) ne vogliono far pompa in

ogni poeſiaze sdegnádo d’vſar mol

te voci toſcane,perche auuilite da...

l'vſo le riputano,di uobilitare la di

cituta con traſattarle dal Latinoſi

perſuadono . Buonameute questo

abuſo non ſù conoſciuto dagli anti

chi , e tralaſciando di far quì eſame

sù le parole d’Empedöle interpetra

te da Plutarco ſe quelle foſſero state

del tutto ſorestiere , ö nò , concedeó,

remo a' moderni che della Inuézio-ſ

ne de' latiniſmi ſi bonegginmimper.-

cioehe nella Poeticadi Orazio tro--

uo vn conſiglio , che ci rende nello

innouare , e con giungner le parole

-auueduti.

In verbis etiam tennis , cautuſque

ferendí:.

e nelle quistioni accademiche di

Cicerone vna licenza di donar nuo

ui nomi a quelle coſe , che non lo

hanno, per nö hauetle ſempre a no

minare col nome de l'altre ſecondo

il cogume def Greci; ed; anco nel

- Bru-
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Bruto vn'o auuerrimc‘nto all'orato.

te , che eſſer debba. anzi ſcarſo , ed

elegante , che prodigo ed audace in.

format nuoue voci,e traslazionisma

ne questime quegli fanno menzione

dell'vſo delle voci Grcche nel Lati~

no idioma,che l'vſo delle Latine nel

Toſcano ragguagliarebbe: per vlti

mo trouo in Wintiliano pmiſiìone

di vſurparſi le voci da altra lingua-.

ne i tre caſi di ſopra apportati, ma.

non già per capriccio; rinuengo an

che nel proemio del libro ottauo

doppo vu gran morſo dato a quegli

0ratori,che rraſandan,do lc coſe,ſo.

lo s’inuecchiano nello ſiudio delle

voci , che egli ne conſiglia d’hauer

così cura di queste , come rangola

di quelle.Curam ergo verborum, rerîi

mio eſſeſolícítudinemx che approua

la ſcelta delle voci buone,e putgate,

purclic portate'dal caſo,e non men--

dicate dall'affettazione ſi mostrino.

.Amd cſiindicendo mea quidem opiniao

, ”e pulcherrimumJed cumſeguimi-,non

-f.gliaaflizfìaim‘.

.. xs.- o
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Or’io vorrei domandar questi

parteggiani de'latiniſmi ſe la lingua

nostrale,deue confeſſarſi loro obbli -

gata per la douizia delle vocí,clic ſi.

vantano d’hauergli arrecato , ò pu

re dichiararſi oſſeſa per la miſertà,

-con cui la publicano da per tutto .è

Vn Vocabolario della Cruſca‘norL,

basta a ſpegneredi questi Tantali'

vocali la ſete , onde ad atfigner le,

voci dal fonte della latinità ne van

nosnon'pcrciò degni del ſopranno

me’di autori di lingua io gli estimo,

mentre non inuentano nuoue voci,

ed il modo d'accoppíarle per re‘n

der più appariſcente la Elocuzione

non è a loro paleſe.Tria eſſe in verbo‘

fimpliei qua Orator ajferat ad illuflrî

dam,atque cxorna‘ndam orationacë-e.

710mm' autem verba qu” ab eo, qui di

zinipſo gignuntunacfiunt vel com'zm

gend” verbis , velfine e'oniunt’t’ione

auuerti degnamente il Prencipo

dellaR'omana Bloquenza l'orato

re nel terzo . Per altro non hae la

nostra lingua ſoffiata tale di voci

ch”



1 tche di preſiarſele da l'altte pergforl

mar vn Sonetto,ed vna Canzone gli

abbiſogní; pure ò quanto abbonda

te ſarebbe la poeſia ſegli foſſe da

l’vſo de' buoni Poeti conceduta la

centeſima di quelle voci,di cui ſi ſo

no valuti nella proſa gli oratori-In

tanto vi ſouuenga di quello toccai

alla sfuggita nel -primo diſcorſo che

buona pezza delle voci, le quali ſ0

no proprie alla proſa ,ſono impro

prie al verſo , e che a rare forme di '

dire è caduto in ſorte ilſuonar cosi

bene naturali d'vn'a lingua; che.) ‘

adottiue d’vn’altra: leggaſi-Pietro

Bembo ne' iuoi libri della lingua

volgare, e ſi vedrà ſecondo che egli

riconoſce alcune voci per proprie.

della proſa, altre per proprie del

verſo , e certe altre per communi;

poiche non vi ha dubbio che le pa'

.-role , e i modi del dire ' di qualſiuo

glia lingua che ſi adopra a ſcriuere

in queste trè maniere ſi diuidono,

dal che ſiflchiaro l'errore licen;w "’ * ' ' E é zie:
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zioſo de' moderni i quali ſi hanno

pro-ſuntuoſamente vſurpato altresì

nelle proſe il parläſde'PoetLcome

nelle poeſie quello de'Proſatori; e.

erò Marco Tullio inperſona dîAn*

genio và dicendo . *Poeta: omninò

quaſi alia lingua Locator non conor dt!

tjngemquaſi che la dicitura poetica

folle molto differente dalla manie

ra di parlare , che nelle proſe ſi co

ſtuma;e Varrone steſſo inſegnando

che'l ſauellatore non può così libez

tamente ſeguire l'analogia nelle pa

role come il Pocta.a cui ſolo è pet

meſſo. Tranſilfre linea: impazate R105;

stra chiaramente d’accoſcntiruí,

nientemeno che Aristide nella lode

di Scrapide cö chiamaſi Poeti Ti

ranni de' nomi, volendo darci ad

intendere non gia che quelli poſſa

no cſſercita te fuori della lingua la

,Tirannia , ma più tosto che perla

autorità conceſſa loro ſopra le pa

'rolc dalla proſa vſitate, habbiano

dominio d’adornarle,c figurarle ar

ditamente; e queſto è il parlare per

EEE-{9x99 IëëëläÉi-dé iquaä qué:

to
..

-l
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to n’è permeſſo l'vſo frequenrea.

chi compone in verſo, cantone vië

proibito a chi ſcriue in .proſa.Tutta.

fiata la licenza di metaſorizare,che ,l

ſi dona a' Poeti non è così ampiaíl

che non ammetta dell’eccezioni, nel

così libera che non venga da più rczí

gole limitata.

Aristotile n’apporta vn‘a nella

ſua poetica , con cui riprende forte

quei Poetastri , che amano ſoper

chio lo stile metaforico , e ſi danno

.ij. briga di ſcriuere in maniera che

“con malagcuolezza ſi laſciano intè’

dere- Wanda enim poema ſuerz’t totîe’

exutam ab impcrials'bur verisdilí'iwzi- ,

bu: eflienigma , Z9- barbarzſmus , (fr

ídeò amigmata , e?" barbarzſmi ſu”:

quando componiìtur ex nominilmr pe

regríniadiro pcregrina tramlatitimm'

a- cquíuocum , cè" quod'efl ex lingua,

á- enigma ; questa regola dee man

darſi alla memoria ogni curioſo di,

Poeſia , poiche non ſolo ſi render-“ì,

meno auido di quelle coſe che per.

lzoſcurita confondonç lo ſtile, m;
-.-_._-ñ-. ..-- ._ ..

pur
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puranche auuiſarà di leggieri quan

to l'habbiano le pennede' moderni#

traſandataied a dire il vero ſe il rio-'-

stro Traſauio hau‘eſſc hauuto CORñÈ,

- rezza dìvn tale inſegnamento, [amaz,

che ſi ſarebbe .al..tenuto dal tantoz

metaſorizare ne" ſuoi Verſi, ele di
i . - . i - .

gli" OPI‘C non POl’gCUallO COS! ampia

Èmateria a' Critici di morderle. Io

ſi per me qual volta leggo vu Sonetto'

de' ſuoi, in cui introduce a parlato'

vna barca fatta rogo del ſuo Barca.

iolo’,e penſo che’l Poeta per ſigura

re l'età d‘vn battello non fabricato

da molto tempo , -ſi habbia pre

fo licenza di dire cosi arditamentm

Prin che loſco babbia l'occhio, e'l

pel canuto

Solcò mero Filarco il mar Tirreno.

Non mi ricorda più ne del Gelido

ncmbo che con _ſilenzio importano

pìonè, ne delle ncgligenze che di Net

tunno inuatator Caualli chiedono ai

lor crzfiallí; rie del Tarpato volume,

che non ijpezz’ano l’onda; ne di rine

re' aflideraro impaccio , ne film- l'ore
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oue più ſumo 1m lare, ”di cbieder

altrui mic/Je corteſi , ne di tazici,e.:

canti altri traslari ridicoli che ſo

lamente in vno dei di lui Epicedij

vn giorno m’occorſe di notare ; e ſe

flì tacciuto il Cato perche in loda.-.

della caſa di Francia haueſſe citato .

Venite all'ombra de’gnîgigli d’oro. TK. .

Care muſe deuote a* miei giacinti,quaſi che mal puoteſſero difenderſi

dal Sole ſotto l'otezzo dei gigli le

muſe , o pure che conueniua a que

ste d'eſſer di statura pigmatica per

douerſi ſotto l'ombra def gigli ri

cou-rare; conſiderate qual taccia ſia

douuta a colui che attribuiſce l'oc

chio loſco , e'l pel canuto alla Bar

ca; inoltre con quel Venite' all'omíz" -

bra ſi eſprimea nobilmente la preſi" '

tezione d’vna caſa Reale,e con quei

sto occhio loſco nö ſi dichiaral'etzì

della naue a ſufficienza, mentre più

propriamente ſi ſarebbe detto;

a

'pria che roſaidall’onde balli-z le ;Li-

prora ,Soleò mero {filet-co il mar Tirreno.

- ' F PB:
a
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'e puie il parlare ſarebbe stato meta:

forico, poiclie rodere ſignifica pro

prio il mägiare de'Topi, tarli,ò Ti

gnuole , ò ſimili animali, che non-;

mastícano-,ma quaſi macinano il ci

bo co identi s aggiungo che la me

tafora è cotanto .prouista di ſomi

glianza , che deltutto al naturale,

" s’accosta , onde ſi vede preſo il ver

bo rodere per conſumare ;ì poco i

poco ,così dal Petrarca nel Sonetto

:3 4

71Lapidofiume che d’alpeflm rem:

Rodenda intorno, c'e-e.

'come dal Dante nello Inferno c.34.`

- D’rm ruſeellettmehe quiui diſcende

Per la buca d’wxſaffo cb’egli bi

raſo

Ora la Poeſia de' moderni non baſi

dädo alla diflìmilitudine, alla oſcu

rità, ed alla ſconueneuolezza , che.;

l ſono i tre errori più principali delle

l Tralazioni,e metafore,ſolo per la...

.è ſirauaganza di quelle pretende "il

l pregio di traſauia , e dalla pellegri

- refexuzëees Ìclleusësëmcvuq:

?5
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le che l'argutezza del ſuo ingegno

s’argomentí z però io non vi appor

tarò qui eſempio veruno de' loro,

traslati,poiche eſſendo tali verſi pià

fecondi di quelli,che di parole ſico

me mostrareiparzialita di liuore.

con la çenſura di pochi, così v’an

noiarei ſopetehio colla critica di

tuttisſolamente vi apportato la de- .

finizione che ne da Ariiiotile nella'

Poetica per far che gli altrui errori

più manifestamente appatiſcano. ,

Diffiniſce egli il traslato, qaodſit

- nominis alieni illrztio, e paſſando alla

diuiſione inſegna-che il Traslato ò

fi fa dal genere alla ſ ecie, ò dalla.;'

ſpecie al genere , ò alla ſpecie alla

ſpecie , ò ſecondo qualunque altro.

modo che corriſponde con propor

zione ; per eſempio del primo egli

adduce , fletít Imc mihi nauis;imper. ’

cioche l'eſſer’in porto d’vna nauç,

.par che ſomigli allo stare in piedi, e

ritto d'vn’huomo; del ſecondo, ipſe

decem peperít iam millía commodru

rlyjfenprendendo .il numero deter;

. ' ’ ' - {giria
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minato di diete mila per lo inde

terminato della moltitudine ; del

terzo abflulít are animam immiti nre

abſcindit, vſurpando, aufèrrc pro ab

ſcindere, abſciizdere pro aufèrre,men

tre tutte e due queste voci ſono in..

ſignificato di ſottrarre; alla perline

volendo eſemplificare quelle coſe.;

-cbec'orriſpondono con proporzio

ne-egli apporta phinlamſcutum Bae

chiJtutnm phialam Marris, hauendo

il medeſimo riguardo la Guaſiada,

:i Bacco , che lo ſcudo à Marte; di

più egli vc nc atrrogge degli altri,

come Vcſperam dieiſeníum , Ù-ſeniiî

VcfF-cram vir-”perche igualmente il

Veſpro al -giorno che la Vecchie:

za alla vita corriſpöde, quindi Em

pedocle ſi moſſe :i chiamarlo Occo

ſum vitae.

Or paſſando più oltre à ſpiarnc)

d’Orazio il ſentimento trouo che

egli non acconſentendo a gli Stoici,

i quali vieta-nano il dar'altro nome

del i proprio alle coſe , ſi publica a’

ſuoi Piſoni per parteggiano de'traſ

lati in quei verſ. Non
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Non ego 'inorndta, c’a* dominanti”;

nominaſolum

Vcrbaq; 'Pzſoncs Satyrorum Scri

ptor amabo,

ne ſolamente da licenza di valerſe

ne ne l'occultare le voci laſciue de'

Satiri , come ne fà anche d’auuiſo'

(Luintiliano con dire , quiaſordídír

numquani in oratione erudita locust

ma con più liberta' fà chiaro il ſuo

amore verſo le voci ornate, non vo

lendo obbligarſi‘ per ſempre all'vſo

de’nomi, e verbi p'roprij, liquali ,i

perche dominano in bocca d'ogni

uno,non rendono il parlar bello co

me che'l facciano' chiaro, pure con

quello che egli ſi ſoggiugne. Emm

ffo lim-ara Simone tizlentum , 'ci por

ge eſſempio d'vna 'traslazionemol

to volgare,e propria, imperoche la

m-alageuolezza che s'incontra neL

pelare la fonda d’vn’Auaro aggua

glia quella del tirare il latte dallo

tette: Vn'altro eſemplo ne lrabbia

mo appo Marco Tullio , allor cho

volendo detraggct‘e non menéi alla:

ru e
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ruberia, che alla miſertzî di viſone.

ſi valſe del Traslato di diuorare per

‘ lo primo,e di vomitare per lo ſecò

do,m quo tu accepta tamen, e’y* deuo

rata pecum‘a Vtinacbornm ccnmmm

lenm maniere non porcras:

Ma ſe io non hò le traueggolo

più bello traslato nö vanta la poe

ſia di quello,clie habbiamo nel ter

zo dell'lliademue dalCíeco di Smirf

na ſono chiamate le ciglia aggeres

wulornmſimperoche il terreno tile-,

nato-ſopra le foffazſouraſia al can-1*'`

po alla guiſa che fà il ciglio all'oc

chio , e par che la natura habbia.

formato le ciglia per difeſa di vn.

membro 'sì nobile , come l'arte in*

uentato le ballie per conſeruazioneÌ

degli Eſcrciti: onde gli Autori della

nostra lingua gli han dinominati-

ciglioni. ' .

Gli Eſempli d'vno che nella lati;

'na Eloquenza,e dell'altro che nella

Greca Poeſia tennero il primato ad

abburattare la farina de' traslati

. propri} dalla Cruſca degli *mpro-

. Pſ1)



' t Iprij gionaranno ,` qualuolta l'aiuto-I

rita del Principe de'Peripateticí nö

vi foſſe riuſcita profittenole , ed io

nel mentre nò ſiimarò fuor di pro

poſito l'addurui vna oſſeruagione

fatta da Pietro Vittorio negli Au

tori di grande stima . r Veteres ha;

m’que autore: ſemper cuflodicbant 7t;

cum voce ignotiore vterentur, fl:: tim..

notionem eius aperirent, ac quomodo

aecipi vcllënoflenderër-Auuertimen

to che ce'l diede Alicarnaſſeo nella

ſua arte di ben parlare . Vt ante pof’

tis verbis explanetur notio conſequè’

tig/ì obſcurius idſuturum efl , autflaſi

tim Ìllatis tollarur muito: nomínís,om~3

mſque eius eſperita:: mollizztur.

Adunqne ſei moderni andaſſero

così guardigni nel poetare puotri-a-

no non ſolo renderſi certi di sfug

gir’ogni taccia , ma pur’anche di ri-

‘portarne molta laude ; come allo'nó’ i

contro non haucndo altra mira che

a tracciar tralazioni inalzate , e göfl

. ſie

W

x Lib-zw- 25:*
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ſie non è merauiglia ſe poi qual Ta

lete nella foſſa de l'altrui maledicen'

ze inciampano; da cui non stimò

Orazio che ſi doueſſe metter briga-..

…a cauarli.

Hicdrrmſublimis verſus ruäatur ,

(9* errat

si veluti merulis intenta: decidi:

auceps

In puteum,fbueamue licet ſuccum’

teJongum

Clamet Io , Cines non ſit qui tolle

Îe (fl-Wet .

pure la strauaganza de' traslati non

contenta di allignate con tanta ii

bertà nelle Poeſie Toſcane ſi è inol

trara più lzì de l' .AlpLoue acquistan

do dalëla erta di quei Monti mag

gior arditezza ha ſolleuato vicino

al Cielo le medaglie , edipiattelli

per paragonargli alle Stelle.

s .Ainfi toufiours dum! les nre-dalle:

' brillante:

à cap-7.

D’vn

,WM

s saluflzm la {rpm-ri”: 4- louruy. z.
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D'vn artſanr art breath-:ſegni

tes azurces, '

Des mi le milion de: platino:

dorees;

ſenza auued‘erſi che'l chiaro degli

astri diuiene molto oſcuro con WL,

paragone si vile,a cui manca quella

açconciezzamhe giudicò W'ntilia-'

no neceſſaria alle voci traslate , e

perche' non vi è proporzione alcu~

na fra. i termini agguagliati non ſa

prei come parteggiarla. t Sciamut

inordinatum elfi* quod/it improprium.

con. la medeſima ragione diuiſa

remo delle Metafoteſhauendo que

ste con li traslari poco , ò nulla di

iiuario ,- di certo le Poeſie de' mo

ierní , quandunque ſiano abbon

ianti di metafore audacilſime ſono

nolto diſcariche di quelle che ſi

ormano per ſimilitudine , ma la_.

iía Cenſura paſſando anche queste

'on ſilenzio ſolo ſi ferma nell'Apo

›gia d’vna Metafora di Marco

An
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'Antonio Flaminio , che railrmbra….-

non men adulatrice , che ardita in..

chiamando Mautoua. Felix Ciuiza

tum ocelle: non puotrò negare che ;i

prima vista ſi raffigura poco di

quella Città ad vn occhio la ſomi

glianza ; ma ſe vortemo della loda

attribuita da Catullo alla ſua Villa

raccordarſi.'Peuinſulm-um Sirmío In

ſulerumque ocellc; Se risuegliarafli in

noi la raccordanza di quel che ſcri

ue Cicerone ad Attico , allorche.»-

ragguagliandolo del graue ſuo ſpia-z

cimcnto perla dipartita da Italia»

li ſoggiugne. Cur ego tecií ”öſum,.eur

ocellox I:alle Villular mea: non video?

non ſolo raccoglieraffi la- meraui

glioſa imitazione di Flaminio,ma ci

ti rëdera-. manifesto l'agguaglio dell-3

occhio a Mantouat impercioche li--

,come quello è la parte più bella de

.l-altre fra gli animali, così questa

all'auuiſo del Poeta è la più bella

fra le Città del Mondo.Gran priui

… legio hae degli autori grädi la imi

cazione , che benche i detti ſentano
W ’ dell'7-.._.._.
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dell'ardito ,, pur troppo ſicuri da i

modi de'- Zoili eſcono ſotto pode

roſa protezione alla luce. u Vfita

tis tuta'us vtimur, nom: nonfine quoäà‘

periculo infingirrms`

E pure è vu Quintiliano , che ci

dai questo conſiglio vn maestro,

dell'arte d’orare stima pericoloſa...

la Inuenzione de' traslati , ed hoggi

ogni Poetastro ardiſce a farſene.»

autore z quindi pare diceuole chei

loro detti tralignino in motteggi

x namfi receptaſunt modímm laudë

aflèrunr Orationi repudiata etiam in.:

iocos exeunt , grande errore è lo ar

riſchiarſi ad vna impreſa che otte

nuta apporta poca lande, non conz'

ſeguita arreca molto biaſimo s ma..

qual volta colla imitazione d'Au

tori approuatiſi ſcriue , ſicome vi

ha poco che (lottare d'obbrobrio,

così {Cha molto che ſperare di ho;

note.

G Ma

M

u Quinn!. 5.0. ;da ami i ‘

x De virijs, Q‘_ vm, orar- Qumt,
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Macrobio nel quinto di Saturnal

li pruoua , che Vergilio foſleéstato

cotanto appaſſionato imitatore d’

Homero , che non laſciaſſe anco d'

imitar quelle coſe , che altri impru‘

dentemente li riputò vizi, ed hogg

ogni homicciatto tenendo a vile li

imita zione degli antichi vuol fabri

care col ſuo ceruello nuoue meta

foremuoue voci,nuoue forme di di

te.

A Torquato Taſſo non riuſcì on

toſa la imitazione vniuerſale degl

antichi Poeti nella ſua Geruſalem

me liberata , come ſi può rauuiſarl

in vn libretto a parte,che corre pe

le stampe , e nelle annotazioni d

Scipio Gentilizmolto meno ne ar

rosì il Petrarca , ſecondo ce’l dimo

stra il Bembo nelle ſue oſſeruagion

e così con igual ſitu-tanza puotte

mo affermare cheagloria di Mi

nandro lo hauer imitato Euripidl

Ennio,ed Eu'emero ſi aſcriffe z vai

toſíi Plauto d’hauer ſeguito nelle

Qomcdie l’orme di Epicarmo di l

filo,
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ſilo,e di Filomene ; ed Orazio d'eſ

ſer ſeguace di Pindaro , di Anacre

onte ſi pregiòxome Onidio nel P6

to di Callimaco , e Marziale nell'

Epigramme di Pcdonc, Marzo, e.;

Getulico ſi gloriarono ; che poi ln..

natura della imitazione traligni al

lo ſpeſſo nel peggio, di ciò nö dob

biamo accagionarne l'arte , ma più

toſìo .coloro che di quella ſi abu- -

ſano. .Quad autem imitationis natura

ſemper in peius prolabatur hoc quidè‘

dicimus decidere non artis vitio , fi’d

eorum,qui arte abutuntur dettò Nau

gerio preſſo Fracastorio; z ſc-dü

que fù coſìumanza degli antichi lo

ſcriucrſcmpre imirando i maggiori

perche arroſſiremo noi di farlo? an

zi incaminandoſi per la medeſima/

ilrada adinuenirà felicemente che

ſi cöuerta in natura, quello ch’hora

è eſſetto della imitazione, e quello

stile, che nel principio ci raſſcmbra

difficile per eſſere tutto artificioſo

' , G z ei

M

z InPottir-n.
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ci riuſcirà ageuoliflîmo rimanendo

naturale; tutto questo vien confir

mato dalia bocca d'oro di Platone, -

a. at non animaduertij'li imitationes fi

à teneris anni; incipit-nr, perſeuermt

que, in mores, e’y* ”azm-am abire tum.

quantum fpeílatad corpumum ad vo

cem, tum ad cogitatzonem ipſum. Il

buon Poeta deue imitare le ſenten

zeda tutti , e10 ſtile da vn ſ 10, ci,

ficome i Sacerdoti di Cibale enten

do ſolo acutamente la melodia di

quel Dio, da cui eran rapiti abbon

Ìguano di parole , e di figure intor

n'o'a quel concerto ,così faconda

ſará in noi la imitazione d’vn ſolo,

c manchcuolc la copia intorno a gli

altri ſecondo difle Socrate Platoni

co ad Ione b Si quis Homeri men

tion‘em fècerit es m dicendo ſactmdus,

in alijs verò tibi copia deeſt.

Manon giudico diceuole che.:

questa imitazione giunga a tale,

che

ñ…

a Repub. z. '

q Plata aleſflrorezmtz-
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che volendo per eſempio imita.

re il Petrarca midia briga di fa

re i medeſimi parli di lui ſenza con

tentarmi del medeſimo andarezmè

tre lo imitare vu autore non vuol

dir altro che portar la perſona, ele

gambe com’egli fecemon già porre

ipiedi nelle ſue stelle pedate , che...

peròModeſ

ſando di ſua bocca di hauerſi vſur-,

paro molte coſe dagli Stoici,e dalle'

.Orazioni di Eſchilo, e di Demoste-j

ne tradotte vna regola molto chia-j

ra della imitazione ci apporta. .m.

quibus non -mn-*bum pro verbo ”ecc-ſie

habui redderc, ſedgenux omnium ver

borumflimque ſernani. Sarebbe ben

pazzo colui che volendo imparare

di caminare da vn’altto gli andaſſe

ſempre dietro mettendo i piedi a

punto donde quello gli lieua , così

imprudonre ſarebbe quell'ora tore,

ò Poeta che s’aggiraſſe intorno à

vn ſolo Scrittore come ſe l'arte foſ

ſe finita negli artifici} di quello , ò

pure che pareggiaffe il verme dell;

G z ſeta,
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ſetaîc'hc fatto il ſuo buccíuolo vi ſi

chiugga, e viſi muoia dentrodaon

de non perche vno ſcriua nella ma

niera di Vergilio, ò di Catullo , del

Petrarca, ò del Taſſo , perciò non...

puote vſarc alcune figurc,cd alcune

forme di dire,delle quali l'autorc.:

ch’cgli ha preſo ad imitare non ſi

valſe,ò perche la materia.- non gliel

conccdè,ò perche al ſuo tempo n6

erano sì dímestícate dell'vfo5e qual

ualra non ſene foſſe ſeruito perche.

non gli piaccſſero- , non perciò ſeno

iriterdícc a noi l'vſo'ſcmpreche nel—

l'opre degli altri di eguale stima. oſ

ſeruatele habbíamo ; ímpercieche

ne i giusti non vi ha diſputa cffcn

' doni dífiniſſlmi che non aſſapora

no il zucchero , e che non ſolo non

bcono , ma puranchc sdegnauo di

fiutarc il vinoine per questo tali c0

ſe non ſono buone perche a costom

non aggradano.

Sopratutto ſi vádí auuertíto nel

laſcelta degli autori che [i propor

çemo da. .imitare procurando che»

al
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altresi` al nostro genio come alla

varieta- delle materie corriſponda

no , imperche tanto l'vna , quanto

l'altra costituiſcono la diuerſitì

dello ſtile--ſe dunque il deſiderio

ne stimolarà à comporreElegie ſarà

opportuna la imitazione di vn Ti

bullo,di vn Ouidio, e di vn Proper

zio,- ſe da natura ſaremo inchine

uoli allo ſcriuer Satirico , giouard

metterci auanti gli occhi per eſem

plare vn Orazio , vn Perſeo, ò vn.

Gioue'nalesfe'l genio ci portatà allo

flile Lirico puotra‘. eſſerci ſcorta vn

catulloflnorazioflhc da Wínnfù

aecontato fra i primi: e così volen

do ſcriuere in ſlile Etoico ſara bene

lo imitare vn Homero, ò vn Vergi

lio ‘, come vn Torquato ne ipoemi,

ed vn Petrarca nelle Canzoni , ma

non vi ha dubbio vetuno che nella

imitazione degli autori predetti,

quale fi dee ſcanzare lo stile vano

de' moderni,e dozinali, tale ſi dee.:

ſeguire il lodo degli antichi, e Dini

ni come aſsènò Platone nel Cranlq

' G 4 Poe;
\
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ex m'm'o, ſed diurno::

questo è a riſpetto della imitazione

particolare dello stile( la di cui d'iſ

ſinizione più propria nel Trattazo

de' Caratteri addurremo) mentre

per quel che ragguarda la imita

zione vniuerſale io non ardiſco iml

pignermi contro lo auuertimento

che da) il Lirico Venoſino ai Piſon

Nec verbum verbo curabis redder

fidus interpres

.ben ſapendo che nulla rileuid’eſſe

fedele interprete,ò puntuale trapoj

tatote da vna lingua in vn altl

ſenza lo arroggerui qualche co

del proprio: ma ſe il Taſſo,e'l Tel

che-appo i moderni è in tanta l

.putanza, con hauerſi vſurpati mi

.ti verſi intieri così quegli da Luci

zio,e da Vergilio, come questi d:

Orazio , e da Ouidio; e Vergil

steſſo con hauerne rubato de' mo

da Ennio,e da altri autori latini

condo lo appaleſa Macrobio l

@ſia dei sammalíaci déno co-l I;

Ì a. ~
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aſſempro ampia libertà d’ímitare..-~

tal volta parola per parola idettí

di autori grandi, purche non ſiano

del medeſimo idioma puotraffi in

terpretare l'austerità di quel di;

uieto

Nec fperbum verbo cumbís redderé

con vna regola più attemperata,

-cíoè che non ſi debba traſportare

da vna lingua ad vn’altra vna intíe

ra canzone , vn’intíero poema; ma

chi ſia ben lecito ímbolare delle së-L

tenze , edelle comparazioni a gli

autori di lingua straniera, poiche il

furto di coſa piccola anco dalla coz'

ſcienza' de' più ſcrupoloſi viene'

ammeſſo: però Aulo Gellio nel n02,

no delle notti d’Athene di accon-Z

ſentir più apertamente al mio anni-j

ſo dimostra con dare a vedere che

.Vergilio dall'opre di Homero;

Eſiodo, Apollonio , Partenio, Cal

limaco '-, e Teocríto appropriate,

delle ſentenze intiere s’haueſſe, ma

con tal'auuertenza,ch'accrebbe 10-3'

'to in vece di ſcemarii l'açcöciezzaz'
"mſiÎÎfflſſ ì ` E9:
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come neítraſportamentí de* veri

strani} d’ordinario adinuienu. l

Perdunt enim gratiam , pteraque j

quaſi innita , ciìr- rewſantia viole-mm

trarſemntur: quanto permeſſa app4

questo autore è la ruberia , tantu

malageuole al ladro di' ſar compa

tire altresì acconcio nelle ſue mani

com’ín quelle del Padrone il ma

colletto rieſce, quindi lo steſſo Ver

gilio,auuengache tanti, e tanti verl

Greci nel Latino. idioma conuertit

elegantemente haueſſe pure in tra

portando quelli , che di Nanſica:

compoſe Homero fà ragioneuol

mente dai Diſcepoli di Valerie

Probo ripreſo d nihil quidquam ti

improſperé Virgilium ex Homera ver

tzfìe , quam verſushos amazmflîmor

quosde Nauſicaa Homerus ſem: del

resto io lodarei auanti il furto intieè

ro d'vna ſentéza da lingua stranie

;a che non la citconl-pezione di e01

- loro

W
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loro ; che rubando varie parole da

› varijautori per‘non eſſere ſcouerti

ladri agguagliano i loro verſi a quei

di Nerone-,i quali ſecondo il riferi

ſce Tacito ſentirono forte del

languido , perche non vſciuano da

vna ſola bocca. e .Amdſpecies ipſe:.-

carminum doceît non impetu , ü- inf

íìinäumec ore vnofluens.

Mà nö induggiarò püto à Céſnra;

re molte forme'di dire,che'l nostro

gran Poeta ſi ha fatto lecito di im;

bolare dagli autori latini come

maturate la ſuga Lun' micio/Z

che tolſe di peſo daVergilio

' maturate ſagem ILegique Imc dicit'e

-neflro

ed'vn'altra di cui ſi vale più ſpeſſo

Riſe turbo di Borca ala di Nato,

ed aſtrone

Ridendoi recipizjj -animo altera; '

ch’imbolö‘ ell'opre‘ d’Ouidio.

Dant veniam ridentque moram - à

ne baderò a diſaminare quell'altre,

’ G 6 ch'--

.nu-M

E … ſm! H'. 'ſi
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ch’egli ſi hà vſurpáte dalla'. pro!

come Difl‘èríre gliamplefli, -Dalia-ar

riuaflrrogarfiäuanto, ed altre ſimil

che nelle di luiopre di paſſo in paz

ſoli leggono , però ſolamente m

porrò briga di ſp'iegarui ii modc

come egli ha imitato Girolamo Bri-

tonio,tutto che foſſe Scrittore nella'

medeſima lingua ſenza durarui a!

cra fatica che nel mutare alcune po

che parole, le quali non sò ſeren--

dono più dolce , ò pure più aſpro il

ſuono de' Verſi. ‘
'uo

Sonetto di Meſſer Girolamo ';'

Britonio .

~ ' '.l
N.Aſton tanti penſier dal - i

. penſiero . l - 'Î-s' -

.Cb’io per troppo penſar non :bd-eî -

penſo, - Î‘’ -

.E’n tanti modiimiei p‘ëfiìí difp‘éſáfl

' Che dar nö sòldi megiudifio-intemzîc i

Arda nelgbiaccío ogni 120,1' g nel tim; 3,:- .

 

ſpera ’

g-î pur-con ..doppfg .flratg’o il-duoj _- "

tem-'Pſ2 Eris' :4'

- i

'l'z
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E rimembrando a chi m'ha?! :026.5

accenſo

De l’çrror proprio par ch'io nel”:

altiero '

Hor co’l penſier m’affianco ., hor mg

- diffida

Hor di ſoſpetto, bot di [perdi: mi

paſco

Hor par10,12” tace-Mk” Mumbai}

piango, har rido . ' . -

Hormi racquetojoor contra .mc ”finì

' [co , ‘ ,

Her mi diſendofl" bar meflejjö ;ma

'ciclo , ‘

E morto viuo, e per morir rinafçQ-Î

O

imitato dal nostro Bacalare nella]

ſeconda parte .

.Antipenſier mi ſpira 1m ratti,

....-..J

' íu-ciera

ch'io per troppo penſar non sò cbç'

penſo

_E’n tanti mod” miei penſier dí‘:

fpenſo `

xke ſam-315mila ZÈÈEZÎ’MÌ’ÙYÌ

l'0 A
fiî‘” *H3
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Caſco d’egri deliri ebroſentíero

Sono ſcoglio a‘ gli flrazi, (T126 più

ſenſo -

Negli Finzi mimena il mio consëfo

E delſolle conſenſo io vado altera .

Oraſpeme m’allerta, or mi diffida

Ora divandgeſoſa mi peſco

Ora parlo, ora tace-io, or piango, or

mio .

M’ergo alle gioie indi ne’lutti io caſco '-

Cerco ſaluti-:,5- poi mefleffo amido.

Nel viuer moro, e nel morir rinaſce.

Sonetto del medeſimo Britonio.

S’uímor'e’ vnfiico , ond’bà poi tanto. .
ì ghiaccio P

Sè morte , perch'io viuo, e moro ‘

fieme P

Se dubbio grazie , bar donde vien la

ſpcme? i‘ i

Se gioia,percb’in pianto ogm' bar nn'

7 i :faccio è .

_s‘epace , har donde hò guerra , c tanto

impaccio P

;eflmio, perche’l tor no'lfugge, e
SFÎYÉEÈ “ſi” *ſi .Se ‘ "
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Segío‘co , perche ogniun ”e langue ,-

e geme? ‘

Se libero à che tíemmi auuolto al

laccio .P

S’ei non pet-mate, ondefèrir míſcnto s?

Se dolcemnd'bà l'aflèntio amaro,e’l

toſco .3

Se grata, percb’in premio da‘ i'm-z'

mento P ›

.Ahi laflo me, cb'cgli é sì oſcuro , e

ſoſſo

Che quanto più di lui flzccío arguf

mento

Menoiſuai 'mm' eflëttí alfin conci.

ſco .

 

l

Imitato dal ſudetto nella ſeconda

parte. ’

. 'Efoco amoremnd'é ch'io tutto agi

S ghiaccio?

s’amore è vita , onde le fin-{e hà

' ſcema?

s'èmm , on-dcgemgpglía i:: me la.

' cme?ſi…- ?è



>1 60

s'è riſo ; Îond‘è cbe’n pianto io mi

disfidccio .P

s'egli èquietefl che mi rem ÌÌÎZPdCCÌO?

S’egli è cordoglio, à che il mio cor.

no'l temo P

s'è gioco,perche l'anima ne game?

S’è libertà, 'perche m'bà preſo al

laccio ?

.S'è oonſortopnde naſce il mio lamëto?

' S'è dolcezza, ond’auuië che prou’io

toſto?

-‘ S'è Piacer , pertheſoflro ogn’or tor;

mento P

:Abi cbe’n penſarla ogm' penſiero è

' ſoſw

Le flrauaganzpeſue quanto più s-ëfo

I miracoli ſuoi meno conoſco .

Mi merauiglia come egli habbíaJ

traſcurato cotanto di ſoppiattarg

il furto,che non ſolo nella infamiaJ

di ladro , ma di capiatore incorſq

manifestamëre ſi vede, perciò chia-Î

maremo costui non già imitatoru,

del Britonio,mascimia del med-:H5

mo, ſe pure n01 dinominaremolazì

éçg il più bambo, e ſciocco di quaj

ñ

ALL
` i
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lunque altro, che haueſſe mai tal

mestiere eſercitato : laſciandoſi lu

ſiugare dalla ſperanza d'eſſer già

ſpenta la memoria del mentouato

Autore,riputò il boneggiarſi delle..

dilui op‘Ye accetteuole ; ma io mi fi

darei di farlo ricredere del ſuo er

rore con questo argomento , ò i So- '

netti del Britonio ſono di vn grado

che meritano stima dagli Adulato

ri dello stile moderno, ò pure nò,ſe

non la meritano perche li publichi

tuoi , ſe la meritano adunque do

utili ſupporre ch'altri rileggendo I;

dilui opre farebbe i1 tuo furto pale

ſeie ſe Orazio parlando del trapez

tate da vna lingua in .vn’altra-am.

moniſce . Nei: verbum verbo curubi;

Veddere fidm- '‘ i

lnrerprmperche lo giudica furto;

conſiderate come harebbe biaſimaz

to questo ladroneccio di due So-’

netti nello steſſo idioma; ſe pure nö

voleſſe acconſentire a gli. -ëçoiçi g*

EFI”.
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- i- [.EſſC-PdÌ‘e-S resſurta latrocimÎs-,qua

- che tra i peccati non vi foſſe vn

maggiorezdell'altro,opinione che_

dalui vien rigettata con dire , ch

quandunquc la natura non conoſc.

la diffscenza del giusto dallo íngiu

sto, non perciò ne ſegue, che i pei:-

cati hanèdo in ſe più, ò meno d’in.

giustizia nö ſiano riconoſciuti dalla

ragione , àcui ſolo di formarne il

giudicio appartiene flîtuttaſiata il

nostro Traſauio ſi ſchcrmiſce ll'

eſempio di Menandroi di cui urti

furono così copioſi , che volendo

Cratilo diſaſcondergli fù costretto

ai riempirne ſei libri, e di vantaggio

[i difende con mostrare che in que

{ii duesonetti ha egli cägíato moi

ri verſi,variate parole,e mutate for

medi dire , ma io non sò ſeMenan

dro come ladro molto anueduro , e

ſagace haueſſe mai .vna ruberia co

sì manifefia commeſſa ; ed à riguarä

dadeicangiamenti , che ſi oſierua

L10

—-*--'~«W

f Horfltſerizi
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no negli accennati Sonetti mi zòà ’

credere che ;ì Girolamo Britonio

non rincreſca tanto dei verſiintie

ri, che ſi vede vſurparti, quanto del

traſportamento , e mutazione che

, in altri con minor acconcezza ri

mira, onde prestandoſi da Marziale

i rammarichi mi pare che vada.

ſgrida-ndo. -

- Mom recita: meu: efl ò Fidentinc;

libeílm ,

Sed malè cum, recita; incipit eſſe'

tuzti o

Horsù paſſiamo auantí,che la dice

ria ſente forte del Sam-ito , e qual

volta ſi fa menzione de' furti. non è.

gran coſa , che la linguas’agnzzi al

mordere,come adinuenne al Lirico

venofino , il quale ragionando del

Ladroneccio da Petilio nel Campi.

doglio commeſſo , auuegnache Ce

ſare glie] perdonaſſe , dubitò d'in

correre nella pecca di fluido, edi

mordace.

e! I.-‘-.
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g Liuidus , e?" mordux 'videor tibi?

. menriofi qua 15-7.

De Czpiralmifirrtis inieffatilli '

Te coram feceric deſendas ”a

tuus eli ' "

defendaſi ogniuno a ſua posta, c ..

la mia Cenſura a diſaminarelac -

dizione degli Epitteti s'inoltra, e' "

  

tanto vi ricordatà Signori di quell; ſi

ſcipito Alcidamante, che rendeu -

beffeuole , perche degli aggiunti-

non,in luogo di condimenti , .ma di

viuande ſi valeua; e piaceſſe al Cie.î

lo , che la freddezza di quellotac--

ciata da Aristotele nel terzo'della

Retorica non foſſe dai Poeti che.

habbiamo in maggior stima imtaflí

- ìzá-'

mos- fz :

taiDiuero l'vſo degli Epitetti ſe p .. .' '

tre riſpetti reca ornamento alla "

eitura, peraltri tre vizioſa al pareti l

di Cauffiuo la rende. h Deboneflaff-

enim orationem lenga, intempeflimçaz

ere-'.4
 

g SerJ-Sutymi.

h Liz-;kde .Statuti-m.
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crebm ; per eſempio del primo ad--

ducaſi l'aſſettaione di quelli, che

volendo dll' Chiocciola non ſi c6

tentano d'vna voce ſemplicemia al

l'vſo delle Compoſizioni ricorrono,

come di ſopra di quel medicante ſi

diſse, che la dinomínò Terrigenam ,

herbígradam , ?Fc- per aſſempro dei

ſecondo ſi arrechi la imprudenza di

quegli altri , che nö auuiſando l'op

portunità , con cui cantò Giouenaé

le . Rara am': in Terris nigroquefimil

lima CymoJcmpre a gli Vccelli dan.'

no aggiunto di rari , ed a i Cigni di

negri, e per eſemplare dell'vltimo ſi

zip-portino le puerili ſciempiaggini

di coloro , che non ardirebbero dit

Corbo, ò neue ſenza l'aggiunto di

negro , ò bianco; di più trouo im

Plutarco chi-'habbia egli oſſeruato

nel ſuo Homero vna grá copia d‘EÎ

pitteti,i quali per eſſer propriamen

ce, e conueneuolmente accomodati

á i ſoggetti hebbero la medeſima‘j

forza che i nomi propríj; tralaſcio i

che quello. è à riguardo degli' affetti
ì - ' ' Lell’- '.‘

- ---A
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“ igm’s da Lucrezio, dall'aggiunté . *Il

dell'animo, ò della qualità delle az- i

zioni diedcà qualunque Dio i pro- ì-

prij attributi,chiamando Apollinu -'-‘

-.Maul-um', G* longè iaciens, Pallada è

giuntis -oculis, ſeù horribili aſpeóìu., 31

.Giunone Candidis -vinis- l'Aurovaz

[Loſe-is digitis , Ebbe Candid/'s italia, f‘

Gioue Nubium congregator , Mark 1J

Mortaliumpeflís; ne Vergilio laſcî W

d’imi‘tare Homero negli Epic'? 'f

maleſuadaflzmesfluricomos ramo: - {i

tum .gt-'minus Briareus , Of. come ad l:

quinto de'saturnali l'oſſerua Mh'l

crobio , il quale nellíbro ſeſto” 1'

pur’anche appaleſando il ſurt ll*

gli Epitteti. Hoedi Pam/ci, e’y- [Mq Fm

Tri/les lupi , e?* auriti leporeáda .

ni0,e daAſranimecosi moltbe- J

ti imitati da Neuio,Accio,Liuio

altri antichi Poeti- Con Ioinſe" - ,'

mento adunque,e con glieſeſopra apportati, ſe traſcorrere:: de'

modernile Poeſie viſi appaleſeran

no di leggíerii loro errori i impet

çioche quandunque questi taliac-

C0

  

~

d

-_ .li
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costandoſi alla opinione de'graîna.--

:ici ſi facciano ;i credere , Egli/mu”

excludi in voce intelligi in ſignifica.

:o , pure Scaligero chiaramente nc

prouò il cqntrario nel terzo della.

ſua Poeticacon dar'aì diuedere , che

degli Epitteti altri ne ſono neceſſa

(ij,come quello Same memorem Iu-‘

nom': ob iram, altri ammeffi dall'vſo

vt Iupiter optimm maximus, ed altri

@creſcono vaghezza , Vt tempefla

Îes ſonoras, e doppo hauer conceſſo

l' Poeti il puoterne format de'nuo

xi gliene 'determina la. qualità di

queiche ſono Vcrecunda, @apm- .

Ema! , e'? qme vbipeperint admiratio

zem gratafine , altrimente li ripara

:iancie, e ſogni de'farneticantí, co

ne. di vero ſono quegli aggiunti

:he in pochi Epicedij del nostro

Fraſauio mi'ricorda d'hauer offer;

latç -

D?!
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Del pigro flutto isò’naccbio/Z piani,

Boſeaglie inerudite à meſon care

yaghiſpino z in sù l'ingiurie ejulti

pi .Tbeti auuampa il Vaſſallaggio

, muto

.E per le 'via delle montagne ſciolte

L'muidin quì de’senatori aeqnofi

E la honaccia de‘ſalati argenti

laſua morte nonſem: :ì me deſcriſſe

Dz' pianto liqnidzſsime vicende

.Eſo di proteffatí à Roma eſpone

E ſpoſa all'Arpn .An-:logia di lode ,

E‘l plettro parla d’Jlrguzie :mami

, tà beate - ’

-ä-utffiDi -Pandemia Z. ;m .-3 eloquente#

.-f'dolce lago. - . .4

.Gittan dell'alghe inſerne a fendi aſi

genti

Falangi armentalí

Difpume armonioſe albergo amc”

ì‘ D'erbe nonízíe

stoieo d'Egitto S.Anronio Abbatei

Su‘l ſiro bullo non verſa 'bumido eëſo,

, .E della bionda chioma ’

Le reliquie diſcrete il Czelflagella

Qt' fiagrnnze lugubri bmnida vſm

‘ E mille

É!"

.`,z

e'
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,. . ?orſano giù fecondità filet-4‘

I) -\ P:- -;).,'

,Le Naiadijiraçviar l'ombra rrinali.

pGii Epitteti hanno gran forza ,

perche tal volta ztraſmntano il ſi

gnificato della parola , ,comefè il

Dante .con chiamare la fantaſia-al

ta , onde dinotò accqnciamente lo

-intelletto, ed auuegnache l'vna po

tenza ſia molto distinta dall'altra',

pure l'aggiunta di alta, ſollevò tan

to il ſignificato dclla-ſantaſiaj che

,la fè prendere per lointellettoſſeo- ,

guide patim ente ſecondo il riferiſce

.Demetrio _Fazlerio nei ſuo libretto

parlando di quello che fcriua'coll'

arco , chiamò l'arco lira ſenzà‘ëzor

dal-,modo di parlare per [e fieſſo po

co ſicuro,ſe non ſe quanto lo aggiu

co di Priuato di Corda-il fe diuen

tare ſicuriſsimmquindiè,che vanno

di lunga eri-aria' modern-Li quali ac

contano fra -i Ttopi l'Epittezto , im- -

percioche ouexo egli mutala pro,

. pria ſignificazione,ed allora dinan

ta Metafora ,- ò Sinecdoche , ò Mez

fl tonif

."- '
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conimia ,.ò Ironia ; ò punto non la

cangimcome ſarebbe a‘ dire. Uſato

ardente , e legelate brine , l’arfieeia.;

Terra,el’i”fòeato Cielo,ed in tal caſo

non ſarebbe più Tropo, la dicui na- -

' tura è di ſignificar’ altro di quello

ſuonano da perſe le parole .

Or Signori da quanto hò fin'ora

diuiſato,vorrei,che ſe ne raccoglieſ*

{e-qualche frutto , e perciòmi ſou

uiene della riſpofla che diede lſo

crate a quel Padre che menandogli

, -auantivn ſuo figlio gli domandaua.

coſa faceſſe a lui di mestiere. i 0p”:

babe!, glidiſſflflilme’r meme: OL:

fto appunto è quello di cui vi rico

noſco ſommaméee biſognoſi ò m0- ‘

demi. Opus vobís nouoflilgé* mente, <

' cambiate stile , che cosiivostri ſu

dori non ſi‘ſpargeranno in sù l'are

ne,e mucche v’immaginate più dif

ficilc la vostra maniera di ſcriuexe, .

ò quanto più ſente del malageuole,

quellaflhe oſſerna le leggi d'vna...

perfetta. imitazionga cui hauendo

riguardo Ouidio cantò. Sed

.a 941m n; P1P': ,
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=" ‘ Sed ”miti rex eflëmîfiaflarblmſi

come allo’ncontro Orazio riſlettë

do alle vostre vane fatiche ſcriſſe ;ì

Giulio Floro ,

l Ni malius dormire putem, quam

ſcribcre verſus

, Pietro Vittorio- apporta confer.‘

mato dalla costumanza di Greci

quel detto, che hoggi va‘ per bocca

del Vulgo‘- m Diccre quempianu ,

ſcribereque quod in [mccam venir , ed

ínuestigandone l'autore non ne rin*

uiene la certàza,per hauerſene così

Platone, come Eſcbilo , ed Ateneo

appropriata la inuenzionesperò a-..

me raſſembra che' questa ſia pro

priera de' Scrittori, che al di hoggi

ſono riputati tra grandi; imperche

ſi hanno vſurpato la licenza di ſeri- ,

uere,e dire tutto quel che viene lo~

-ro in bocca , ſenza conſiderare ſe le

voci ſiano Latine, ò Toſcane, ſe lu

forme di dire ſiano vſate da’Poeti

H z 'di

W

i-Lib. z. Ep- 1- , - '

m Lil-Lupus;
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digrido, ò- nò ; ſenza riflettere alla

proporzione de'- traslati, alla ;ſimi

glianzadelleMet-aſore, allo aggua

g]io delle comparazioní; ſenza pö

derate lafotza delle voci , ſenza.,

sfuggire l'affettazione degli aggiü

.Lti -, ſenza ſcanzare la oſcurità delle;

.equiuoci : Ellino:non,contenti di

valerſi indifferentemente delle' voci,

edelle forme di dire poste in vſo

dalltptoſatoti, ſe le prestano dal

Latino,ſeuza ricordarſi che Quinti

'liano non ardiſce-con-lo aſſempro

, dîvn'Homero e d’vnvergilio chia

'mar nelle Orazioni Agamennone.;

Pastor-îdel Popolo”; e dite che gli

Vccelliremino con le‘ali, n Nam

( ſoggiugne egli ) rt proſa muore

_ ”em pro giadimá- :etiam pra domo

recipiex. , mi non poppim pro nam', n‘cc

abietem pro tabeüis. Per ſcernere le

formedi dire z, chezzfiono accettate

dalla coſhunanza-dibeoni Poeti da

'que'lle che ſono. poste in vſo‘ dai

Pro
 

n Lzó. 6. 8. cap; 6,
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Proſarori, ci Fd-al,biſognb -ricorrcre

alla oſſeéuazi'one dicoioro , à cui'è- '

douutoLnel-la Blow-zione .poetica il

psimoluogoz questi ſi‘è il 'Petrarca,

ed il Boccaccio ,-ëìhealtresi nei'

verſi , cdme nelle proſe tengono il-

primato a‘l parer di Pietro Bembo;

edi Giulio Camillo; i quali testi-*

moniafldo'clie'l 'gran- creſcere della

lin-guà ſolo [al temporale; diî'‘questi

dueéioſſe-peweniatàëdi noll‘î partie-v ’

eiuallewbci-dasi medcfimisvſare

cbacci-demente ri conſigliano; ne

monterflì tanto lo ' adopraxre le nie

defiçneî.paro-le , quanto 'reform

ist'eizie' della lorodiüituméimpertio’i

ëhè' la} diuerſità'-dellio {fila ”cin-già

delle wirie ma.terlicxhe- fizammuzz

'n‘la'- da'lîoîîaceòmmenmsl dflhetfa

delle ' forme di' :d‘ire‘ſi -tbüëit’uíkeg

donde prouienez che quaudunq'ue

Darere,Homero, e Vergiliozhaùe'ſ

ſero ſoccefl-mamente deſcritt‘a di -

-Troîala ſciſma-,z Ìffljn- ” 'èiòwíhd
cm “WWW” MIST-'taſti e tfg

ſia altrettanto dìffetentect’mo dg,

\ J - H 3 Pal:
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l’altrmquanto medeſima è la mare

ria.e la qualita del metro; che però.

Vergiiiano , o Ciceronianoſi-dino

mimrebbe quello stileffiheiìella...

dicitura della Orazio-ne , oz della….

`poeſia non d'altre forme - di dire ſe

'non ſe delle medeſime di Vergilio,

e di Cicerone ſi valeſſe ; 'e così ad

vno Scrittore di Storie rileuara lo

attenerſi alla maniera medeſima,

con cui ſauellò Salustio, ò Liuio, ed

ai Satirici non mor'der con altra

linguale non con quella di Perſeo,

ò Giouinàle, comeaiLiricinon..

zdoprare parlacurhche ſia da quel*

la di Catullo, ò. di Orazio differète.

onesto diralii pregio di; .perfetta

imitazione anzi che ſnrto‘abbomi

”cool-:Jaca pad-[Arda Poeta , enon

da Berlingatorefln’incon-trar mala,

geuol-ezze erudite ,, -e non già diffi

colcì inutili.

Non enxro a diuiſare della diuer*

ſità de' Caratteri, che diíìingue la
maniera dei dire , imperefle ”come

ia .:stenza di quelli è vna coſa di
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nei-ſa della qualità dello stile ,i così

la diuiſione , che ne fa' Scaligera al

quarto della ſua poetica in Grande.

mediocte,ed vmile idea manifesta

mente ne inſegnail modo di ſeſuíl*

ſene con dire . Igitw de capellis qui -

loquimrhumilem ide-1m propone:ſibi;

qui ormone: , (Farmenta non pu

rà humilia, ſed-d mediata-em ſurgc:

diem-ii ſorma” ; cui army amanda_

ma” , ci optical} ſublimi illo ſpirit”,

canto dimostra egli da Vergilio

nelle Bucolichemelle Georgiche, e

nelle Eneide a meraviglia pratica

to,ma ricorrendo al dibattito del

Maſcardinell’a'rte istorica rinueniz

rete come egli diuiſa intendeuol

mcnte i Caratteri in maggiore,

mezzano , e minore: :quale artrió.

buíſce ad ogn’vno ere mébra,cioè

ſnblimczcempcratme tenue, tale di

mostra che ſia di tuttietr-e il dina

rioç-imperoche il temperato” tenue

del maggior Carattereè ſublime, e

temperato del mezzanoml il t‘cm

perato , e tenue del mezzano è-ſuz

H4
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blimc, e temperato delì minore; .mi

ritrouarete che izCaretteri' del dire

non fi ‘-dinominan0 dalla 'marci-jay ‘

ma‘ dal‘predicamento'della' qualità, ,

imperche non vi hà ſoggetto dico

ſa -3lcuna,cl1e c6' diuerſitàldi Carat

teri non poffa acconciamente ma

neggiarſrqyzfio inſegnzmeneo del

Mafcardi--pafcbe ëfóſſe cliccato dal

Lirico Veuofino *a’ Piſoni con quel

verſo-Ceres: in' vitium fleä‘ize (1x50

eràcea‘ Glaucone allorehe .volendo

infi'ngerfi v‘nax bestia-con molte::

ste; che parrceipaſſe cosidelle do

mestiche ;come dc’leſduaggielu

:mid-'fo 7m racconti: ?Panificio ai! wu

:ici-ib bípimrflzmdüflmoa pen-lle al

finge?” it'pxzdur zamadáà-l: più del.

lare”, fingafi nm intorno a ,Liza-.tati.

[äeiè- più apertamente; lò -stitnì il

Principe deÌl-a.'latina‘ Elo'quenza c6

ſbntin’ëéco da ſuo pari; p" ſalumi”

.:mi di iaeëtiaſuflulimuáfimt-maihſ-

.'fzi‘-wzw - "KV I

"ó-Pmffiip-'b- ;Î' ""75 ‘ - ." ;

P Cie. 8. d: Orari j.
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37mm cerzî’-nci-'rioflñîar‘bítriñ,îſorm‘--

mu: ,L (y- fingímus ſolamente ' mi bri

garò‘ di ripr‘ender l'abuſo -di quei

PoetL'iqx-iali o perche' ſh'mano- d'

.abbaſſara lo stile con imitar gli af

Setti piàd'eiieaeifl perche 'nonhan

410 ;taluno {lì-variano- , trattano-;

qualunque .materia -con Carattere

Îiniformemegi'à -fi attengono almi

note ,e tenuecome .Focilide,>Te6

gnide,òëfiodo‘, di cui" oſſeruò Sca

:ſigfl-o. :›.- la,-13k" ‘ Min-lb

q' .Wir-11mm? -‘ſenrper Tori-t, ne'zal

Mezzano., -e 'temperato come Ni'

candroz, z 'di 'cui.diíſeál medeſimo.

.(Lmä’ì -mediazori .n-urìguam îalzſeedü‘,

ma‘ſoid'ai maggiore' , e ſublime”

me -T-ucàdide‘ îchî‘eſprihîea xcónCa

rattere altierozy-.egmnde'glizaffet‘ri

?più-teneri ,ſie xle’tener‘ezze amor-0E:

'ſecondoìlracconta" 'ſia ar'cel lirio nei*

, fila *vi-tardi lui ë‘z-ìondé Qgintffianäfl

:deſcriſle- ripiano-,ce .omega-{flor

z… Lw'' ’.- -H 5'- ,flwperf

..!"
  

’q Sani.à-libia”. ripone-"Wi" ²-',»'

x 1.40-10.4- .

 



for inflmsfíln’ Tracy-Meus:: il Taſſo;

e’l Petrarca hanno taluolta il Ca

carcere mezzano , e minore vſato.

quella mezzanitaì , e baſſezza di*

chiara anzi artificioſa', che vile la.,

dicitura; poiche la ,varietà de' Ca

ratteri viene in`effi ò dalla qualità.

della materia. ò di alt-ra circostan

za regolata, come di Torquato oſ~-

ſeruò il Maſcardi, che nelle ſue bat

lezze non haueſſe giammai laſciato

di grande il portamento; e vaglia ii

velo ficome un Principe ne' ſuoi

vcrzierá diportandoſiſhenche nom'.

ritenga la medeſima maelìa , cb’aſ

iſo ſopra del Trono nella reggia.”

pure il di lui giocare ſarà ſempre..

più maefioſo deîl'afi-ettata ſerietà

d’vn buomo- prinatoxosì le mezza

' mithelle baſſezze neiPoeti grandi )

, ,Joao più atte delle ſublimità de‘poe-
i

;raſh-i d'hoggidì , quali dnbieando Î,

-che la chiarezza .del dire non n'a- I

ìigni ( come ſuole per imprudenza}/

in vilta ricorrono alla grandezza..

.della Elocuzione, e questa perche

»as-:2
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ageuolmeate oltrapàffa i termini

dalla moderazione preſfiffi .fa paſ

ſa,- io in vna vizi a o carità, On
degañauieue che 'íl/îièmedio pm dan

neuole del male steflo,per cui ſi era

applica-maiden mentre non stima.

Aristotile nella Retorica , chehab

bia adempitobene le ſue parti quel*

la dicitm'a,ehe non è chiara ,‘ ma 1a

chiarezza hauendo percompagne

indiuiſibili la eleganza , e la parità

del kauel-Îare non è meraviglia ſu

ſia band-ita dall'opre de' moderni,

ztra le quali la maggioranza fi dona

a quelle, che ſono meno intelligibí

ii ,e ſi .riparano di Carattere iù ſu

blime quelle che ſentono piu dell'

oſcuto , ſenza hauer riguardo allo

ammaesttamento di Scaligera; s

Clarins efl que P’O’MLÙ‘WPM

ſacitoratiomm. ne alle tre qualità di

Buono , puro , e fedele , che rico,

naſce il Bembo neceffarijfflrnc . al.

Poeta 5 come che al Dante non..

H 6 . poſ- ‘

s Poet-1.4. qui-m Par-:ſcene
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ſono'ſecondo il di lui anuiſo attrí~‘

buirſi; Se rigoroſe ſono le leggi del

1a Elocuzionezp'ià licenzioíLe sfrò

Îcatiſon costoro’in. violarlepnde at!

guirete' qual -po-efare iſia ipiù mala

geuolejſe clio'cneflinin‘a obbli

gatori-ca eli-ate‘ rovine *de* Poeti

grandi , ed ”eſſermremignon- '

mente i precetti de' ram, o Pure

'quellb'che ſenza ſre'floia-lcuno_fi ſi

'lecito ogni »Carattere , porci-edit'

.gonfio-,ogniVócéffitikçheínöáiëdel

*lo Manno , *ogni-Worm: di-'ſappia Agliè-f Iìràu‘aganee?

qu iÎſiá‘più‘ageuo'lë‘ìo iſcriuetfſçen

-zablieruai-il costnm‘e‘à‘ ſenza-Pon

kî'erarfîa.forza‘delle parole-kſènza'ri-

'guai-dirla proporzione deîtraslatí,

B pnieëil- fa‘r .-v'n-a "poeſia' ;Pc-he- non

ìraſaiſiiçîi ?tlc l’a-tte ., e-h'e non

Îinnoui‘, nevſùrpî-le voci, ſe non..

;ant-m2 dailaneceffitàxbenonfor

nn metaſorefl’cîni le'manchi ſomi

glianzime’trala'zioniflhe iſa ppi‘ano

dello ardito .3 None` dubbio quelìo

.cheariſoluerlo vn’ingegno perſpi-'

- ' . . -hcacc".a'
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cace ;vi ſi richiede , bastará 'dè pro#

porlo anni non lo ha trauoito- per '

ſentirne la deciſione a ſanare ;di

‘ quello chenonzſodzmenre'ſciegl'ffiía

,materia , e le parole, ma-pondera

«così la .forza di questeflòmlaqua#

.lira di quella. t Deleó'iurmr’mrerü

ëvëràofmqaeagendo: efl -,- &Pandax-o

;Eng-;Lora .camminando inſegno-Win# '

tili’ano ,a il naleperaltro‘accom

neìlibro‘xſe o @wifi-a :le- malageuca.z ,.

ieìzemnzggîoridelllorasooeíiprq‘›

Éùocare ammamentegliaſcoltíäx

alle riſaìäîſegnoààv ſi- eſſere

ue mancataa Demofioqgía’ſacoî

tàyed a-Ci'cemne‘óìliimdorananon..

mancheràpnnto.moalìnodo, ed \

vna 'tal facoltà‘a'i verſi de'’'Poetí

.chepreuaflciaoodall'aroe. ‘ - .zi-L

flat Kidman* compari”: -

~,…
-

.termina

guandùnque .ellino “ſono
:Î', -‘…...n i fl '_

.'~.‘S\`.u 3) ,w1c B".

W

t (Limit-i 10.141. z. '

e' x'H0mt-l. z. Ep. 2.; - m.:- '-1.W;

.La
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'gino lufin'gati , lla opinione gran'--

de che hanno ſe' loro medeſimi

e Vama

Gan-demſeribentes , @ſe ”ema-{P

m, e17- Ultrà

Sitaemlandant qui-{quid ſcriſſe

re beati

'oosibeato, e fafloſo mi figura quel

ſaputo che ſi tiene d'affai , e ſi ſia.

credere dona-(ì veneta” la dicitu

:e diquefli due Sonetti, de' quali

il primofi dirizza ad vn Caualiete

che ſacca 'viaggio per mare. -.

:md: a' mici Soma' 1m padiglione.:

mm!

b

U:o o
i - Di Cig-agata matita alloro avg-uo,

E tranquillo-difende ilmio ripoſo

Co” rigibe affina-te .Alano irjuto

Della .Agencia Caom’a il ”ma annoſo .

Pozza-m' dîufpregbianácemo m'

uto, '

.(.EÌI Mo. farai-Ciel pianof

Yn’amro è à me che d'ogni lmé

. M .

$4

W

MW.:
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falchi di Nereo tu ſponda lontana,

' E.d'./11no valator nelſen piùfbſeo

Hai barbazi-ico ſoglio; reggiaflranz

Ldſei tu, dando moto d 'Plettro Toſco

L52 ſon‘io , flagellando .Arpa [La:

mana

' .Ai-ione del mare, Orfeo del boſco

L'altro deſcriue Salmoneo , che’n'

tai guiſa fauelia.

Tragge la mia quadriga-orbefiridente,.

.E per laflre ſonore iſolehiflampa

Diuorando le vie deflrier corrente

- Schiude ”ici-e di luce i” vna {Epa

sfrezzo l'aria eo‘l braccio , e l'aria.,

doman-pe,

che l'aumento nel ſen fzeoſerpente

Volando imù la turbinata rampa

Laſcio precipita telo tridente

L’etra da queflemani aſſai pur pronte i

Non vanta ire-penetrato il ſuo m‘- -

finito,

EPdüffltd i :remoti 1mFlegetont;

Gioele radoferiſee, io mai non fàllo

30 sù’l :rive d’vn hnom, egli d'vm

' monte

Egli bd mi ciel di vapori, io :ii-me

alla. i - Io
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Io-ſicomenon- poſſo .cóntener ae

. riſa in leggendoli , poiche miſi de

l

sta la rimembraòaa' della -freddi-.22a

degli , dell'improporzione

delle metafore ,.ydell'ardirezza 'de’

traslatí , e dell'affettazione de'la

tiniſm-i , di .cui ,poco dianzi 'ſi‘è diſ

corſo,cosi reggio conuinto di falſo

l’aſfioma di (Mintiliano. 'a (ridim

ium dz'ä‘nm pferumqueſalſam efl, -boc‘,

ſemper .bumiíemumquamJoonorgfficum)

da queſta poeſia che ſentendo forte

dello ſcflipido , ed hauefldo impron

, tato il Carattere ſublime della gon

 

fiezza, obbliga la bocca -al’cruial ri

dere. Signori comparire .il traſcor

rer della mjapenna ,, enon vogliate

accagàonarmi di' maladicenza , im

: perche-sò che ”ſm-non prati” abcfl

À deriſo! -, ma ſe -prcstaremo ſede a.;

Marco Tullio , che degli Attici ri

putana ogm' detto ridicolo' ,--ed

ogniſale , noi che di ſofiazhabbiz.

mo ripreſi al pari di Teofrasto co

. :4 {10

a .i. yo. 47411.5. .azz.
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flora. Wed 7mm; atta-cè loqumrentur,
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Elenclius errorum qui przcipuè

corrigcndi. '‘

'Fol- s. parche- ò pure che 12.

contràlocnstam. contra locu.

-Ras. ig. huomo ſcempio- huomo

ícicmpio; zz. tai forme dire. tali

forme di dire. a6. nel palaggio di

Roma. nel parlaggio di Roma. 33.

i Caualloni all'onde. i Caualloni

dell'onde. 4a. Hyeroclij iocus ex

Stob- ſer. qualcs nos in Patriam effe

debemus. 54. hic mihi de studio

liic mihi, &,ſhidio. 6; . pare non sti

mò. pure non liimo. 77. del ſucceſſo

Criſe. del ſucceſſo di Criſc. 8 hAſh-O

Bíante. altro Bíante. ios . nel lu0°0

di ſopra apparato, nel luogo di o

pra apportato. 116. nientcmcn di

iafacondia preſe forza ne' posteci.

nientemen che la facondia preſe for

za ne' posteri. x16. giouent-à faſci

nara. gioucrmì Faſcinata. 1:8. le pa

role d'Empedole. le parole d'Empc

docle.r4;. morti de' Zoilicosi n‘hà

muito. moi-ſi de'zoíli così v’hà mol

to. I 6 x .dourei ſupporrexioueui ſup

’ porre. 168. di Ycndemia erutta elo

quete. Emzta di vcndcmiacloquétç;
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