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A L L E T T O R E , 

P o i che piacque alia Real Maesta della Regina accoglíere Pomag-* 

gío dell' intitolazione di questo poema 3 e manifestare Y alta sua 

yolontá di concederé tanto favore nel giorno della vigilia appunta 

deir anniversario del suo fausto natale ben le piacque eziandio di 

togliere dall'autore riconoscenle i due seguenti sonetti da l u i scritT-

t i nel vaghissimo idioma natiq delF augusta Signora. 

S O N E T O . 

F 
J L i l tiempo , que con ojo envidioso 

L a gloria ve que por v i r t ud se e n v í a ^ 
Los labios con el diente presuroso ¿ 
Las canas a r rancándose 3 m o r d í a ; 

Y su hoz rodeando impetuoso 
Impi ís imo hacer su mies q u e r í a 
D e l feliz de tu v ida primer dia , 
Señora ; a l Tajo fausto , y glorioso, 

Pero l a poderosa excelsa G l o r i a 
P e í viejo e l reo deseo miro de arriba > 

"Y le quito de mano l a v ic tor ia y 

Y altamente mando que fuerte b iva 
J l n nuestro corazón l a alta memoria 

J)e aquel dia mientras que v i r t ud sea viva* 



D f R O. 

Donde los campos moja e l Tajo undoso 
Y a mis abuelos ? o reina sagrada > 
Á tu linaje augusto , y glorioso 
Su v i d a consagraron > y su espada* 

— E l l o s e l mar surcando proceloso 
L a fe mostraron , que le habian jurada > 
¡ Y yo m i fe m i amor respectuoso 
N o puedo demostrar , o suerte airada 5 

A s i dec ían mis labios l a razoíí , 
Que a l l i donde de gozo mas debia 
Llenaba de dolor m i corazón : 

Pero cuando acogistes , reina mía > 
De m i ingenio l a humi lde p roducc ión 
Todo e l l lanto volvióse en alegr ía . 

Víceuio 3]Loteüo SKoutta^a. 





D I 

M I C H E L E D E C E R V A N T E S S Á A V E D R A 

*£jf)iócc?éo c/eWiséufore. * 

Imperta dura tolle, quid virtus erit? 
SENEC. Hero. fur. 

(guanta é la somma della vergogna al figliuolo di 
gran di e nobili maggiori , che di costoro contamina la 
fama o per torti costumi, o per qualsiesi altra vitupe-
revole cagione, tanta é quella della gloria di colui, dal 
quale per sottile ingegno , o per salda virtu la sua pro
genie , e talvolta anco la sua patria vengon chiare e 
famose. 

Rodrigo de Cervantes , ed Eleonora de Cortinas abi-
tarono la citta di Alcalá d'Henarez oscuri e mal noti sin 
che all ' apparir delle opere di Michele de Cervantes di 

* Le notizie storiche sulla vita del Cervantes qui riferite so
nó state tratte dalle memorie scrltté da don Gregorio Mayans, y 
Sisear ¡n idioma spagnuolo. 
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loro figliuolo , i nomi loro non diremo solamente oltre 
quella citta , ma ben si divulgarono oltre le Spagne. A l -
cala é cittá del la Nuova-Castiglia posta quindici migl ia 
i n circa alF oriente d i Madr id : qu iv i nel i ' anno 1547 

nacque Michele. Gia i l nobile cardinale Ximenes aveavi 
fondata quella famosa universita , e l a copiosa biblioteca 
utilissimi istituti ai bramosi di sapere. L 'un ive r s i t á di A l 
calá tenne i l campo i n Ispagna su tutte le altre scuole 
d i filosofía y o, fu tenula per guar í tempo in pregio dai 
dotti que l l ' opera pubblicata da' suoi professori col titolo 
di Collegium Complutense : l a teología v i s' insegnó cosi 
bene come l a giurisprudenza i n Salamanca. 

L ' avidita de' parenti suol menare i fanciul l i a q u e l l i 
studi^ a 'qual i non sonó da natura invogliati . E si lus in -
gati dalla speranza d i procurargli un'agiata fortuna, i suoi 
genitori addissero Michele alie scienze, che si ammaestrava-
no in quella u n i v e r s i t a r i a non s' apprendono d'ordinario 
dai poeti quclle discipline severe , a l ia scienza delle qua l i 
muove assai meno l a cupidigia d i gloria che 1' avidita di 
pecunia : e Cervantes gia da quella sua prima etá sentiva 
i n se P ingegno poético , che i l richiamava ai b e l l i , ed 
ameni studi : per l a qual cosa si recó i n Madr id , dove 
frequentó l a scuola d i don Giovanni López de Vega , che 
1' ammaestro nelle belle lettere. 

E g l i era sin dal la sua fanciullezza cosi voglioso d i let-
tura , che solea far tesoro dei menomi stracci d i carta 
trovaii per v ia : ma siccome q u e g l i , che da natura si 
chiamava a quelF arte , i n cui sola natura ammaestra , 
principalmente si piaceva d i leggerc nei poeti. D a g l ' i n -
segnamenti d i López poeta anche e g l i , e nobile poeta a 
suo tempo , incominció i l Cervantes a vergar rime , le 
qual i invero mai non trapassarono i l confine d i medio-



crila , né da quelP aurora si fosca e tenebrosa i suoi v i -
c in i sapevano indovinare i l lucido meriggio di sua eta. 

L a regina Isabella de' Valois moglie di Filippo. secondo 
venne infelicemente a morte nell 'anno i568. López nella 
descrizione da l u i data de' funerali d i questa misera p r in -
cipessa inserí un ' elegía scritta dai Cervantes , che allora 
contava poco piü che venti anni. Questa elegía del pari 
che tutte le altre rime da l u i composte in quel tempo 
avrebbero oscurata l a gloria delFautore del D o n Chisciotte, 
se i posteri avessero giudicato a l ia sentenza d i quegli ine-
sorabili censori, i qual i niuna venia sanno concederé a l 
i a gioventii de l l ' e t á . E d i costoro v'ebbe tanti a tempo 
del Cervantes, che le critiche sfrenatamente profferite alie 
sue poetiche produzioni i l mossero ad abbandonare l a sua 
térra nativa , e recarsi peregrinando i n I ta l ia : cosi giunse 
i n Roma, dove i l cardinale Acquaviva i l tolse a suo ca-
meriero ; ma vergognando poi di si v i le condizione egli 
si assoldó nelP esercito comándalo dai famoso Marcanto-
nio Sciarra Colonna. 

K e l P a n n o i 5 / i don Giovanni &' Austria figliuolo ba
stardo del glorioso Cario quinto usci vincitore dalla fa
mosa battaglia navale d i Lepanto contro Selim secondo 
principe della casa Ottomana. Q u i v i si mostró i l Cervantes 
strenuo ed int répido guerriero, ed una mano storpia i n gu i 
sa che glie ne fu conteso Puso fino alia morte fu i l mar-
chio perpetuo del suo ardire , e testimonio non fallace 
de l valor suo. E d o che perció fosse reso impotente alie 
arme } o che noiato del íaticoso vívere guerresco, o che 
lo stimolasse i l desiderio di riveder la patria, dopo qua l -
che anno si volse verso l a Spagna : ma la nave , che i l 
traeva , predata da Arnaut Mami pirata algerino , egli 
fu ridotto captivo in A l g e r i , ove visse ben cinque anni, 

* 
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e mezzo d i s ch i av i t ü . N o i , a grazia d i brevita , non r o n -
tiamo q u i com 5 egl i sapesse tollerare l a sua disavventura: 
c h i d i r á ? che l a v i r t u de l saggio non si aífacci n e l l 5 i n 
fortunio y e ne l l a ca lami ta? Sovente ei con modi gen t i l i 
seppe ammorzare 1' ardore de l l a col lera de l suo signore: 
sovente t e n t ó u n ' evasione da que l luogo d i miseria ? m a 
le sue art i tornarono sempremai vane ed i n u t i l i , ed egl i 
rimase prigione sin che una somma d i danaro , parte spesa 
da 5 rel igiosi T r i n i t a r i i ? e parte messa insieme , come a 
D i o piacque , d a l P infelice sua madre ? n o l r i sca t tó . L i 
bero se ne torno ne l l a Spagna y dove , v ivendo v i ta p o -
verissima , a l i a miseria , come avv ien d i continuo , 
aguzzó i l suo poét ico ingegno; e cosi si rimase i n M a d r i d 
oppresso da ogni maniera d i necessita e d i angustie, m a n -
candogl i fino i l d iurno sostentamerito d i v i t a . 

N e l l ' a n n o i 5 8 4 egl i p u b b l i c ó l a sua Galatea n o v e l l a p a -
storale i n sei l i b r i , l a quale mér i to i l plauso de' l e t to r i 
ingegnosi da l le v i v a c i i m m a g i n i , da 5 p i acevo l i e p i s o d i ; e 
d a l l a gentilezza degli amori > che v ? indusse. V u o l s i da 
m o l t i che per questa nove l l a recasse i n tributo i l suo 
amore a donna Caterina Salazar; e p e r c h é fu scritto n e g l i 
eterni l i b r i che n iuna cagione d i miserab í le fortuna s ' i schi-
fiaste d a i Cervantes , costei fu da l u i tolta i n moglie . 
Crescendo per t a l modo l a somma de J suoi b i s o g n i i n -
comincio a comporre comedie , d ' onde lucrava a l cuna 
moneta vendendole agl i ar t is t í teatrali . V ha ch i scrive 
de l l a m e d i o c r i t á d i queste comedie d e l Cervantes. L a fa -
me ed i l bisogno son due l a d r o n i crudelissimi de l genio 
poé t ico , e l a poesia drammatica soggiace p u r é a cosi i n -
v i o l a b i l i norme ? ed a t a ñ t e llególe s i ngo l a r i , da l le q u a l i 
si tarpano le ale d e l l a fantasía . O r queste l e g g i , che non 
é dato t rasgrediré . , fannosi d 'o rd ina r io t r ad i re dagP is t r io-



n i , d e i qua l i deve appagare g l i strani desideri chi vende 
loro i pa r t í quasi sempre prematuri del suo ingegno gia 
servo. Leggiamo pero che i l superasse i l López i n questo 
genere d i poesía ? e qu i vuols i por mente a ció che non 
sempre l a fama gloriosa é indizio d i méri to sincero., e che 
el la sovente s5 ingenera d a l l ? ignoranza del volgo y e dai 
v i z i de l secólo o de l la nazione. Sifíatto giudizio quanto 
immaturo tanto avverso a l Cervantes i l fe' deviare d* onde 
Iraeva d i che sostentar l u i , e l a sua breve famiglia. 

Corsé egli mendico l a M a n c i a , ed altre provincie ancor 
del la Spagna, tic da loro y che stavan sopra alie cose c i v i l i 
lo si soccorse m a i ; né fu mai guiderdonato del la fatica del 
suo ingegno ; che anzi recatosi i n Argamasiglia , né il 

perché sin q u i é noto , fu q u i v i messo i n ceppi ed im~ 
prigionato. C h i sara l o snaturato, che nan piangera su l la 
sua memoria ? E qua l tributo d i lagrime sará bastante ad 
agguagliare i l folie rigore, d i cui fu vi t t ima quel grande 
infelice ? P u r é non v ? ha potenza terrena ? che valga a 
ritogliere l a be l la pace d e l l 5 an ima , che sa serbarsi ezian-
dio tra l e amarezze d i avversa fortuna. E si i l Cervantes 
era caro alie muse che queste soavi deita 3 le qua l i scen-
dono negli animi serení y e ne' luoghi dilettosi non r i c u -
sarono d ? ispirarlo negl i o r ror i d i fosca prigione , e tra 
le angosee , che si generano da l l a coscienza del proprio 
m é r i t o , e de lF al trui l ivore , dair imperio de 'bisogni^e 
d a l l 5 impotenza d i soddlsfarlh 

Vittorioso nul ladimeno sulle sue disavventure 7 i n quel 
miserevole stato egli scrisse l a prima parte de l Don Qui-
xote de la Mancha P che ne l i6o5 fu pubblicata i n M a 
dr id . * N é fu egli men misero poiché apparve in luce questo 

* Leggi i l nostro discorso proeauakv 
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poema si onorevole a l u i , ed al ia sua nazione. I/orgogüo 

degli uomini d ' ingegno era tutto i n Cervantes : questa 

imperiosa passione degli animi n o b i l i vieta loro i l d i m a n 

dar mercede del proprio lavoro , mercé d' altro , che del 

lavoro stesso, onde sonó onorat i : ond' é che piü sovente 

é da accagionarsi ad essi l a poverta d i loro fortuna che 

a i grandi e p o t e n t i , de" q u a l i van d i continuo querelando 

l a spassionatezza. E d a l i a miseria d i quel la del Cervantes 

partecipó eziandio i l vero de l la sua sátira, che suoi par-

torire a ehi l a pronunzia tanti n imic i quanti amatori l 'os-

sequio, e l a riverenza. M a l a poverta disse Arcesilao es-

sere l a scuola del la v i r t ü , e bene i l Cervantes mostró i l 

vero d i questa sentenza. 

L a prima parte de l Don Quixote mérito a lF autore non 

poca gloria , e fama non fioca risuonó d i l u i anche p i i i 

oltre che nelle Spagne. E siccome avviene * a l l ' uscire i n 

luce d i ogni opera , che d a l l ' universale riscuote l o d i me-

r i tate , che da queste stesse i l pungolo d e l l ' i n v i d i a si 

aguzza , e punge g l i animi l i v i d i ed esecrabil i , avvenne 

cosi del Don Quixote. U n oscuro dottorato d i Tordesigl ia 

a nome Alonzo Fernandez de Avel laneda dette fuori l a 

seconda parte del Don Quixote con animo d i screditare 

i l Cervantes. G l i ' sforzi d e l F ingegno d i quest' uomo v o l -

gare mosso da brutto l ivore g l i procacciarono l a fama d i 

Erostrato. E g l i servi a l trionfo de l Cervantes, e questa 

seconda parte da l u i pubblicata fu i l trofeo di quel la , che 

scrisse i l nobile autore de l la prima,, e che pubblicó q u i n d i 

nelFanno 1614 nel l 'anno istesso, i n cui comparve quel la 

del miserabile Fernandez. 

G i a i l Cervantes avea date fuori nel i 6 i 3 le sue no-
velle esemplari, al ie q u a l i fu da l u i dato questo nome, 

poichc per v i a d ' esempi ammaestravano ne l ben vivere. 



7 
E g l i fu i l primo novellista spagnuolo , comecclié molto 
si dilettasse innanzi l u i l a sua nazione di opere cosi fatte : 
ma tutte infino allora erano state da altri volgarizzate i n 
quelP idioma. In esse bene diletta cbi cerca in piacevoli 
conti i dogmi della moral filosofía. 11 p i i i bello uflizio 
de' poeti é quello di giovare insieme e dilettare. Se la 
scienza della veritá da molti desiderata pur da pocbi si 
tiene , quella di manifestarla, e d' insegnarla non si ap-
prende che da pochissimi , ed é tanto pii i rara quanto 
men facile. Questa utilissima scienza é piu che bisogne-
vole ai rimproveratori del vizio , a coloro intendiamo , 
che mercé le satire aborrite dagli uomini torti ed iniqui 
richiamano a l l ' amore della sincera vir tü : questa scienza 
ben fu nel Cervantes , ed egli ne uso siccome provvido 
medico usa di fármaco violento. 

U n opuscolo da lu i dato col titolo di Fiaggio al Par
naso , comecché molto P onorasse per le invenzioni inge-
gnose della sua fantasia , puré i l vergogna dai livore , 
che i l mosse contro i poeti 'spagnuoii del suo tempo : 
questo lavoro simiglia molto i l poema del nostro Cesare 
Caporali , che porta lo stesso titolo , ed ha lo stesso sog-
getto. É. curiosa in esso una lettera d' apollo diretta a 
Michele de Cervantes Saavedra Strada Orchard dirim-
petto al palazzo appartenente al principe di Marrocco 
in Madrid: diritto di posta mezzo réale , cioé diecissette 
maravedís. 

L ' ultima opera pubblicata dai Cervantes fu te Traversie 
di Persile. E g l i volle imitare in questo romanzo le Etio-
piche d' E l iodoro , col quale egli disse d i gareggiare. Forse 
che quest' opera dilettó g l i spagnuoii piu che i l Don 
Quixote: ma se i l volgo se ne piacque , i colti uomini 
non tralasciarono d i vedervi dentro piu che una scoa-
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cezza. Qualche al tro suo l avo ro rimasto imperfetto non 
mai venne i n luce. 

11 Cervantes deve ogni sua fama a l Don Quixote ^ 
a cui dette i n patria l a M a n c i a ¡ onde render famosa 

que l l a tra le provinc ie de l l a Spagna ; che vinse ogni a l -

tra ne l l a vergognosa gara de l l a d i l u i oppressione. C h i 

é , cu i non sia avvenuto ud i r ripetere le m i l l e volte ad 

ogni maniera d i persone i l nome d i questo f igl iuolo d e l -

l 3 ardi ta sua fantasía ? C h i ̂  che non tolse d a i Don Qui
xote qualche guisa d i ammaestramento postovi da i no

bi le autore siccome amari succhi i n u n vaso, che si asper

ge su lF orlo d i soave l iquore ? Di le t tarono d i q u e l l 5 opera 

le dotte persone insieme, e le vo lga r i : g l i a razz i , le mura,, 

l e tele ebbero intessute , scolpite , dipinte l e avventure 

d i questo famoso eroe de l l a errante caval ler ia . E q u i ere-

diamo ut i le a rapportare que l detto d i F i l i p p o terzo de l le 

Spagne , i l quale avendo ved uto u n giovane scolare se-

duto appresso a l Manzanare , che leggendo á v i d a m e n t e 

u n l i b ro con c e n n i , e con risa manifestava i l diletto d i 

sua le t tura , o que l lo scolare é matto , s c l amó i l monarca , 

o i l l i b ro , ch 3 egl i legge , é D o n Chisciotte. E l l e n o sonó 

tra le l o d i maggiori quel le de 3 p r i n c i p i , che r imuovono 

d i per se stesse i l sospetto d i esser compre o bugiarde. 

I l Cervantes non visse brevissima v i t a , ma sibbene i n -

felice : né l a dolcezza soave de J suoi costumi , n é l a p o 

tenza nel le arme, e nel le letlere g l i seppero procurare a l -

cun mecenate : non vide u n glorno solo d i contento, e d i 

gioia. N e l l a sua vecchiezza incontro favore appresso q u a l 

che grande , ma miserabile favore. 

U n a tenue pensione , ch 3 egl i r iceveva d a l l 3 arcivescovo 

don Francesco Gómez de Sandova l y Roxas duca d i L e r -

ma primo ministro e favorito de l re F i l i p p o terzo , e d a i 
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nobile conté d i Lemos non meglioró l a sua fortuna: che 
se questo novello Soccorso gia fino allora eragli mancato, 
puré a l lorché egli 1' ebbe , era gia pervenuto a l l ' algente 
invernó d i sua eta , a quella stagione , nella quale g l i 
umani bisogni si fanno piu. numerosi e piu gravi massime 
in coloro, che sopportano nella giovanezza aspre faliche; 
e d i queste gia molte aveva sopportate i l Cervantes 3 tra 
le qual i erano state le p iu se veré quelle della guerra 3 e 
della fame. 

S i anímalo infine d ' idropisia nelT anno 161G > e l a 
scarsezza de' mezzi da provvedere alia sua guarigione 
i l fece appressare a l suo fine , che incontró con animo 
ben p iu che sereno, L ' istante d i morte spaventevole a l -
1' insipiente , ed al malvagío é istante d i letizia a l dab-
benuomo , a l l J infelice , ed a l saggio. Col la vita d i l u i , 
che si spegne, muore 1' altrui i n v i d i a , ed ogni mal desi-
derio tormentator di se stesso, e rade volte pero l a gloria 
del prode precede i l suo moriré. Quieto non solo del l 'ani-
mo che ilare e giocondo del viso visse i l Cervantes que-
g l i u l t imi momenti , ed or con uno de' pochi amici suoi 
or con altri piacevolmente converso ; che anzi dopo tol t i 
i soccorsi, che dal la nostra santa Religione sonó appre-
stati i n quelF estremo d i vita , scrisse una lettera a l suo 
benefattore conté d i Lemos. II giorno ventesimoterzo d i 
Apr i le del l 'anno 1616 fu 1'ultimo d i sua e ta , ed i l ses--
santottesimo anno lo sgravó del peso d i un vivere a l u i 
penoso 3 ed ai suoi posteri utile e caro. 

Non si potrebbe per noi descrivere l a sua persona me-
glio che da l u i l a fu nella prefazione alie sue novelle , 
e che noi qui riportiamo volgarizzata. « Quegli , che tu 
» qua vedi con vivace volto aquilino , ai bruni capelli 
)> di color castagnuolo , a l ia fronte spianata né grinzosa ? 
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3> al naso alquanto aduncato e quasi aquilino, ma ben or-
3> dinato , a l ia barba or d ' argento , che gia vent' anni 
3) fu d ' o ro , alie labbra strette , ai mezzani denti , d t i 
» qual i non g l i rimangono che sei, e questi male i n or-
)> diñe e condizione , poiché 1' uno non corrisponde a l -
•)•> V altro , a l capo tra due estremi né grande, né piccolo, 
r» a l ia vigorosa persona anzi bella che no , alquanto larga 
)> negli omeri, non molto lcggera n e ' p i e d i , questa, di 
» rai , é l a sembianza de l l ' autore della Gaiatea , e d i 
» D o n Chisciotte del la Mancia ». 

É incerto da chi g l i fossero chiusi g l i occhi a l suo mo
riré : del la sua donna nu l la sappiamo , né se g l i avesse 
procread figliuoli. L u i morto , furono fatte a l suo corpo 
esequie si miserabili come le sue scarse fortune i l com-
portavano , e g l i fu data umilissima sepollura nella chiesa 
delle suore trinitarie i n Madr id , e non che una lagrima 
non che un fiore sulla sua tomba furono sparsi, ma né 
i l suo nome fu scritto su quella fossa, che rinchiudeva le 
ceneri d i si bravo guerriero, e d i si eccellente poeta. L ' i n -
v id ia pu ré non valse a non farlo indelebilmenie scolpire 
dal la mano della fama sulle scorze de' faggi, c'alzano i 
capi crinit i i n Parnaso , e lo scolpi i l penlimento nel 
cuore de' suoi n imici , e le opere sue lo scolpirono n e l -
P animo de'posteri. Lagrimarono le muse del Tago sulla 
fredda spoglia de l dotto infelice, e fermarono in animo 
non p iu infondere tanto furore nel petto de' vati d i quel 
l a térra. 



B I S C O II S O P R O E M I A L E . 

At voluiase aat est : animum non carmina jacto 
l i U C A N O . 

No N vi ha per certo di chi osi richiamare in dubbio 
che fra le piii squisite opere d' ingegno venga il D O N 
CHTSCIOTTE di Michele de Cervantes Saavedra , che dai 
suo primo apparire fino ai di nostri é stata mai sempre 
tenuta in grandissima stima da quanti vi ebbe, e vi ha 
eruditi uomini nelle colte nazioni d'Europa. Assai lode 
in vero si aspettava a quello scritlore , che in dilettosa 
favola seppe racchiudere sana critica e giudiziosa, e com-
piendo cosi il precetto del J^enosino 3 mescere ali1 utile 
la soavitá. E siccome bella é la gloria di queW infati-
cabile agricoltore , che raccoglie sua messe in aspro e 
duro terreno, a coltivare il quale nel suo non intermesso 
lavoro dee vincere la ritrosia del clima boreale, cosi fu 
bella la gloria del Cervantes , cui fu mestieri covrir del 
velo della favola quegli ammaestramenti, che altramente 
dati anzi odio gli avrebbero cacciato contra che amore; 
imperciocché spende invano il suo tempo, ed il suo la
voro chi si fa ad ajfronlare con viso aperto le stoltizie 
del volgo. Al solé , del quale non pub vedersi la luce se 
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non sur i corpi , che la riflettono y simiglia la venta , che 
quasi sempre si riflette dalle favole, e dalle allegorie. 

I barbari romanzi di cavalleria errante > ovunque sia 
che avessero vista la prima luce * , nelle Spagne alligna-

* Queste favolose narrazíoni da Greci dette fjtu9-o\oy>i|ui»Tx trag-

gono da quelli scrittori la di loro origine: son note Y Etiopiche di 

Eliodoro y il Leucippe del Tazio , gli amori di J>afni , e Cloc di 

Longo Sofista, ed altre tnolte, di cui rammenta Fozio nel cod. L X X X V I Í 

della sua Biblioteca. II gusto di esse introdotto in Francia, quivi , 

al dir di .taluno, tolsero i l nome di romanzi da tomante o romana 
nome del linguaggio, che favellavasi nelle corti 3 poicl ié fu disusato 

i l vallone : ma i piu sottili scrittori si accordano in credere aver 

quelle avuto tal nome dagli spagnuoii dalla lor voce romansero , che 

risponde alF italiana trov atore y siccome furon detti quei poeti pro-
venzaliy che incominciarono ad apparire in Italia sulla meta del secólo 

decimoterzo ( Y . MONSIGNOR F 'OXTANLNI dellJ Ital. eloqu,). Costoro 

che estemporaneamente cantavano rime di vario metro dette Coble ¡ 

Canzoni ; ec. ( Y . L O D . M U R A T O R I Ant. ital. ) ; cantavano sempre di 

due l l i , e giostre maneggiate per amore ( V . NOSTRADAMO , C R E S C I M -

B E N I J e Q U A D R I O ) /per la qual cosa scrisse i l Tiraboschi non aver 

avuta altra occapazione> che amarer e cantare, ed amando, e can
tando impazzire ( Stor. della let. ital. lib. 3. ). I romanzi adunque, 

che non altra materia contenevano che questa, trassero la loro origine 

da siffatti canti improvvisi, e da questi cantori i l di loro nome. E pero 

fu qivestione tra gli eruditi spagnuoii 3 ed i francesi a dir quale delle 

due nazioni avesse inven tato siffatto genere di poesia provenzale y che 

i l Tiraboschi vuol nata tra francesi della Provenza , donde í o l s e i l 

neme : della qual sentenza alto si dolse FAbate Lampillas ( Saggio 
stor. sulla letter. spagn. ) tenendo primi ritrovatori di quella gli 

spagnuoii della Catalogna. Checché sia di c ió , sappiamo sul finir del 

secó lo decimoterzo essere apparso quel poema di Turpino arcive-

scovo di Reims delle gesta a" Orlando 3 e Cario Magno scritto n 

latina favella sotto Filippo i l bello, dai quale i l Pulci nostro attinse 

le notizie favolose de? paladini , che indusse nel suo Morgante , 

Y Ariosto y ed i l Berni quelle dei loro Orlandi , tacendo noi di a l 

tri raen nobili scrittori, che alie ridicole fole non iscemaroao t r i -

12 
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roño in brieve , e , co;?ze ¿7 papcivero la vena , coníami-
narono le buone lettere ; né le letíere solamente che i 
costwni ezianclio degli spagnuoii , tra quali aveavi ben 
molti cavalieri erranti a tempo del Cervantes. Fu pero 
suo disegno sbarbicare la rea semen za di quel gusto , e 
di quel costume : nel che egli non avrebbe potuto si di 
leggieri riuscire senza che avesse mostrata la laidezza delle 
malconteste favole irónicamente esaltandole.E ¿eglie vero, 
come vero é, che la nobilta di qualsiasi impresa si ravvisa 
neir evento , nobilissima fu quella del Cervantes , per la 
quale assai d3 utile torno alia sua etá. Questo fu desso 
il fine , a cui miro né ci par da lacere della fina cri
tica posta nel vago giucare , che soavemente infiora la 
sua opera y e la fa gioconda siccome la faccia déprati 
nel tempo di primavera ; e V arte di diré il vero ridendo 
é difficile arte , e mal nota. Questo pregio singóla?^ del-
V opera del Cervantes la resé cara a coloro eziandio,cui 
servir non doveva di ammenda. M fu pero che il lau-~ 
dahile poemaj o romanzo che vogliasiy in brievexfu voltaio 

stizia mercé- quei pregi, che ne fanno gloriosi del Pulci, di Lodo-
vico, e del Berni. E sino a poco presso i l secólo deciraosesto i fran-» 
cesi si dilettarono della Cleopatra, e la Cassandra di Calprenede, 
e gli alemanni ebhero pur dessi Y Arminio > e Y Otbert. Né ci ba
sta i l luogo a rammentare degli spagnuoii ; né sappiamo meglio 
indirizzare i curiosi di queste notizie che al Saggio storico-apolo
gético sulla letteratura spagnuola delP Abate dos Saverio Lampil-
las , dove moltissime ve ne ha, ed utilissime. Taciamo del pari di 
innumerevoli scrittori, i quali trattarono diffusamente delP origine 
e della costituzione de? romanzi non che della derivazione del nome7 

che altri vuole non fosse da romant né da romansero , ma sibbene 
da pwjxs forlezza , altri da Reims a cagion di Turpíno , altri da 
rythmus, come i l Giraldi, ed i l Pegna, altri dair italiano romeo* 
E chi sa quante altre etimologie se ne son date, e se ne daranno! 
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in ogni eolio idioma aVEuropa: ma disavventuralamenle 
nelP Italia riostra non pr ebbe chi tradotte ne avesse le 
bellezze , tranne il chiarissimo abate Meli } che lo para-
frasb in dialetto siciliano : ma di siffatta parafrasi non 
pub gustarsi il bello da ogni italiano per la scusabile igno-
ranza di quel dialetto : ne tenghiamo aver ritratte le ve~ 
neri della parafrasi, né tampoco quelle deWorigínale il 
volgarizzamento italiano fatto dai lannelli., che tutto 
mérito, ha, per tanto che pare a noi , quello tranne di 
uno stile piano e scorrevole , che si accomoda alia nar-
razione burlesca. 

Sapendo noi della scarsitá del nostro ingegno ' non ispe-
rammo di riscuoter lodi , che per niun modo potevamo 
mentare, dai lavoro , che orpubblichiamo per le stampe, 
ma sperammo sibbene } poter recarlo quasi tributo alia 
memoria del nobile autore. E perché dagli scrittori vuolsi 
aver riguardo ai costumi , ed al gusto dé contempora-
nei, massime nelle amene e dílettevoli opere , abbiam 
creduto pero che fosse miglior grado, tomata ai noslri 
italiani un' imitazione del Don Chisciotte , che non una 
parafrasi o un nudo volgarizzamento. E cib per due salde 
ed importanti ragioni . la prima é V aver noi udito so-
vente da autorevoli persone tacciar di troppo diffuso il 
ben ordito poema , e cib a cagione dé molti episodi, che 
andando si per le lunghe fanno deviare dai primo ar
gumento V animo de3 leggitori: la seconda é che il vago 
giucare dell' autore sia nel contó delle ridicole avventure, 
sia né detti arguti e proverbiali non pub tornare agV ita
liani , né agli stranieri, né agli odierni spagnuoii stessi 
di pari diletto a quello torno agli spagnuoii contempo-
ranei. Ma perché il nostro lavoro fu singularmente in-
dirizzato al piacere degf italiani ci fu (T uopo alionta-
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narci dall'origínale in cib3 che nienle poieva o poco di-
lettar costoro , e fare in guisa che lo spagnuolo Don Chi-
sciotte si mostrasse , ci si conceda il diré, edúcalo ai co~ 
stumi italiani. 

Persuasi che la brevitá e il pregio maggiore ¿ se non 
di ogni opera, di ogni allegorica favola , abbiamo rin-
chiuso in sei canti solí il nostro poema. Ed abbiam 
creduto eziandio crescer venusta alV opera ponendo in 
bocea di Sancio il parlare dé contadini forentini ; che 
dovendo noi adoperare un dialetto italiano , quello cre-
demmo il piu accomodo alV intendimento di tutti gV ita
liani : il quale poiché non altramente ci é riuscito d'ap-
prendere se non dalla lettura di qualche buono scrittore 
di rime o prose rusticali, ci siamo giovati pero del La
mento di Ceceo da Varlungo del Baldovini, della Comme-
dia del Buonarroti detta la Fiera, e dlaltre simili. Epoiché 
ponemmo in animo scrivere in rima, la quale meglio che 
la prosa si conviene ad opera amena , a fine di crescerne 
la piacevolezza , preferirnmo sugli altri metri quello della 
sesta-rima , la quale siccome facile e scorrevole di per 
se siessa vi si accomoda graziosamente , e con leggia-
dria , mentre la gravita dé versi endecasillabi, da' quali 
si compone , ancor si conviene al favellare dignitoso e 
grave deW eroe del poema. 

Se i nostri italiani leggitori accoglieranno il frutto di 
nostro lavoro con piacer parí al buon volere del di loro 
diletto , che ne ha mossi , forse che non apparve mai 
opera in luce , né apparirá si gradila e si cara. 
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N O T A . Gli asterischi che incontrano tratto tratto nel se-
guente, e negli áltri canti chiamano alie annotazioni che sonó 
in fine. 
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CANTO F i l i a 

A R G U M E N T O . 

Se quel , che de' narrarsi in questo canto , 
Si compendiasse pria nell' argomento , 
JSiun V uno e V aUro leggerébbe , e intanto 
Sarebbe sparso il mió lavoro al vento , 
Sicche il meglio é lacere , e da se stesso 
Far l' argomento é al mió lettor concesso. 

Qui legis Oedipodem, caligantemque Thiestem, 
CoeMidas , et Scyllas, quid, nisi monstra , legi* ? 

M A R Z I A M . Epigr. lib. X 

/ \ 

]Nj"on io d i P i n d ó le sognate d i v e , 

N é i l nume or vate , or astro, ed or pastore, 

M a v o i , d i c u i le r ime ognor g iu l ive 

N ' a l lagan tutto d i dolcezza i l core , . 

C h ' eterne son siccome i l au r i eterni ? 

I n v o c h e r ó , felice ombra de l Be rn i . 

'2 
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IT. 

A voi , che i n vago s t i l fesie gia come 
L ' opre de' paladini alte e famose ? 

A v o i , cu i piacque i n r ime elette e pronte 
Nar ra r d i lor nuove piacevol cose , 
l o d ' u n gran p a l a d í n d ' Íncl i ta gloria 
Offro , e consagro la verace istoria. 

n i . 

V o i , che sete l a s s ü , spirto gent i le , 

Donde q u e l , ch ' é q u a g g i ü , tulto si vede , 
E tiensi que l , che quagg iü fassi , a vile , 
Che d i vostra sapienzia non sia fede 
I n me , messer Francesco , non crediate 
So quel che siete , e so quel ch ' eravate. 

i r . 

So che i n cótesta vostra magion lieta 
Eterna é la dolcissima a rmonía ; 
So che tra noi non v' ha tanto poeta , 
Che d' appressarsi a voi degno almen s ia; 
P u r , véde te stranissimo ardimento! 
Che i Versi mie i sprezziate io non pavento. 



N o l temo io no , che sta vicino a voi 
L ' onor piu. chiaro del Parnasso ibero ; 
E i de la storia mia q u a g g i ü tra noi 
É si lodato narrator pr imiero 
Che hen quaggiuso ancor non é deciso 
S 1 ei v' é pari ? o maggiore i n paradiso. 

. rr. 

Valga a farmi ottener da voi perdono 
D e l cieco a rd i r^ p e r c h é non v ' ad i r a t e , 
II suo favor , se d i l o r lode i l suono 
Compra i l favor de 1' anime beate, 
Che quanto que l l ' istoria vien mea rara 
Tanto la gloria sua si fa p i ü chiara. 

vir. 

E ver che i n questa mia narrazione 
V ha qualche cosa g ia da l u i taciuta : 
M a non é ignoto a voi qual sia cagione , 
Che la l ingua de' storici fa muta , 
C anzi } é cosa c r u d e l , ma lor bisogna 
D i mala voglia d i r qualche mensogna. 

19 
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E i varii tempi , ed i costumi vari 

H a n m i falto tacer quel , c h ' e i gia disse 

M a , p o i c h é questi esempi non son r a r i } 

N é c h i scrive s' accorda con c h i scrisse, 

P r é n d e t e i l buon voler se v i place 

Pensando che tacer non vuo l c h i tace. 

JX. 

E d e h ! vogí ia te tó r l a storia mia ? ' 
B e r n i genti le , con benigna fronte : 
Che se le manca grazia , e leggiadria , 
Venendo a voi de l vago stile a l fonte , 
L a diverra cosí leggiadra e bel la , 
Che gia 1' i nv id i a d ' o r se n ' a r r o vella. 

x. 

Manc ia é provinc ia , che i n Iberia sorge , 

Ove i l C ie l d i Castiglia é p i u sereno : 

L e ve rd i braccia a l e i Guad iana p o r g e , 

C h e de l perenne umor le inania i i seno 

F i u m e sovrano, che trascorre , ed erra 

P e r le vie tenebrose d i sotterra. * 

30 
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Amena e vaga é la Gittk rea le , 
C u i fausti arr idoa Cerere , e L ieo ; 
De la vasta provincia é capitale , 
B e l l a natura p i ü c' arte l a feo : 
M a pu r j beneh ' ella fosse assai lontana , 
S u le cor re , e 1* inonda Guadiana. * 

Da presso a lei v ' h a d i feraci c a m p i , 
E fangose p a l u d i , e v i l l e amene , 
Ove ña raro che vestigio stampi 
L ' abitator d i eittadine arene : 
U n a é d ' ogni altra l a maggior , ch ' estolle 
Bassi ediíizi a p i é d ' u n erto colle, 

1 ' 

Qu ív í si nacque, e non é tempo g u a r í :

r 

U n d i quei gent i luomini borghes i , 
Gravea d* antica schiatta i n segno rar i 
Serbati e vecchi mi l i t a r i arnesi , 
L a casa cinta d i ru inóse mura 
D i gota., e i n un d^ ául ica archileUtira, 

ÜK. 



x i r . 

U n ' asta , che vivanda dilicata 
F u di verrai , d i topi , e di tignuole 9 

U n a targa da ruggine arrossata 
Sepolte in luogo, cui rifugge i l solé ? 

U n ronzin , che diceva miserere, 
U n gatto di vent' a n n i , ed un levriere. 

xv. 

Componeano la sua breve famiglia 
U n a donna al d i la de' sessant' auni 
Grossa paíFuta di color vermiglia , 
Benché piena d' acciacchi e di malanni, 
Che a famigliar negozi provvedeva ? 

E Ji governo dimestico teñe va. 

X V í. 

U n a ñipóte a lei d'eta sul fiore 
Grassotta e bella d i color brunelto ? 

C u i degli eburnei denti i l bel cando re 
Celava i l labbro porporino e stretto: 
Dai crin d' ébano p iu lucido e ñero 
Scoccava i dardi lo bendalo arciero. 
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xvtt. 

II Jbarbier del v i l laggio avea disegno 
D i farla toglier moglie a l suo signore ; 
M a per quanto aguzzasse egli 1' ingegno , 
L ' affare a quei non dava ne lF umore: 
II p e r c h é i n verita d i rv i non so , 
M a poco monta a voi saperlo , o no. 

XVIII.» • 

U n famiglio facea da cameriero , 
Da tesorier , da spenditor, da cuoeo, 
Da fattor } segretario, e da scudiero , 
Face va i n somma d ' ogni cosa un poco , 
E i campi assiduamenie lavorava , 
E d i vendemmia al tempo vendemmiava. 

* 

Inver fatta ho si lunga l a parentesi 
Che non ho ancor del chiaro eroe par la to , 
E , ben i l so, qualche lettor risentesi 
Che d i r quel che p i ü importa ho trascurato... 
Forse , gran B e r n i , voi v i noierete , 
M a duro é i l caso mió , gia lo védete. 

2 3 
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Magro a vea 'I corpo , p iccol i i g i n o c c h í , 
L u n g h e le gambe , vigoroso i l petto , 
Paludo i l v i s o , r i lucent i g l i o c c h i , 
II c r i n tra bianco e ñ e r o , i l fronte slretto, 
L incea la v i s t a , prolungato i l m e n t ó , 
Rara la barba , eroico i l por lamento. 

) 
xxr, 

Díece lustr i , due mesi , e qualche di 
E i numerava d i robusta eta ; 
L a ' storia almeno narraci cosi , 
Salva pace a la santa v e r i l á , 
L a ver i ta , che lunge sta da n o i , 
P e r c h é ; spirto beato , sta con v o i . 

X I I r. 

Que l c h ' io v i narro a lei chieder pó te l e 
Che forse é falso q u e l , che ver qui suona. 
D e l nome delP eroe poscia saprete, 
C or la memoria , lasso ! m3 abbandona ? 

N é vuol , Francesco , mai dirvi bugia 
L a verídica onesla musa mia . 

i 

XX, 
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xxur. 

¡ 

Durato a la falica in letto molle 
Poco giaeeva , e desto in piedi allora 
Che , inargenlando le fiorite zolle , 
II crin di rose vaghe adorna aurora, 
Vaghi augelli mona, che i l sol nascente 
Salutavan Col canto in oriente. 

X X I V . 

Rientrato in casa súbito trincava 
U n gotto colmo di spumante vino , 
E quindi a mensa assiso divorava 
L a preda gia ferita in sul mattino , 
Poi col curato , e col barbier la sera 
Giucava una partita a la primiera. 

XXV. 

Era i l curato in sua citta massiccio 
Che ritenea tutta la bibbia a mente ; 
E de' mol ti balordi era i l men miccio 
Che un occhio aveva tra la cieca gente , 
Ma la sua vista si era corta e guasta 
Che un occhio sol, Berni gentil ? non basta, 
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XXVI. 

Chiamavasi i l barbier Mastro Nico la , 
Né dir poco vi dee cotanto nome , 
Che non d i suo meslier sperienza sola , 
M a d ' ogni evento sapea '1 donde , e '1 come: 
Era erudito i n prosa ed i n poesía 3 

E conosceva appien la geografía. 

XXVII. 

Suonava i l chitarrin per eccellenza , 
E d a quel suon cantava egregiamente ; 
G l i uscian d i bocea i fiumi d' eloquenza , 
Che recavan p iú laude al sapiente. . 
Che nelle Spagne valgono i barbieri 
Quanto valgono in Francia i parrucchieri. 

XXVII I . 

é 

Quando non era a caccia, a mensa 9 o a gioco 
II gentiluom godeva a stare i n ozio , 
E , poífar dio ! parliamci schietto un poco 
E g l i é , messer Francesco un bel negozio 
Occupazione inver da sapiente 
Passare i l tempo senza mai far niente. 



21 

Ma perché ni ano é d i sua sorte pago, 
E ogni voglia mortal passa , e non. dura , 
E 1' umano pensiero incerto e vago 
Fe' 1' alta provvidenza d i natura 
Sempre ozioso vivere pero 
II buon uomo a noiare incomiució. 

Tra se dunque facea profondo studio 
Sol per apporre a tanto mal r imedio, 
E dava a ogni pensier tostó repudio 
Sin che veniagli d i pensare i l tedio , 
Che i l pensar troppo tedia certo assai 
Chi a pensar troppo non fu avvezzo mai. 

X X X I . 

Dopo alcun d i nel suo villaggio venne 
Mendicando un itálico poeta 
Povero i n canna , e tostó in l u i s' avvenne 
Chiedendogli umilmente d i moneta, 
E d ei , ch' era d i cor pietoso e gracile 
A. la richiesta umi l rispóse facile. 
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XXXII. 

Quindi i l trasse in sua casa , e a lu i vivanda 
Dette , ond' egli tornava a nuova vita : 
D i generoso vin larga bevanda 
Destó nel vate la virtú sopita , 
Che le assetate ognor parrasie dive 
II vino sol fa diventar giulive. * 

XXXIII . 

Caldo dall ' estro animator d' Apollo 
Sciolse tostó la lingua a dolce canto : 
Uscendogli le rime a rompicollo , 
Narro d'allor che in Francia nocquer tanto r 

Poiché passar d' Africa i l id i i mori , 
« Le donne, i cavalier, V arme, g l i amori )).. 

'9 • 

XXXIV. 

Le cortesie canto, le audaci imprese 
De' forti e prodi paladin di Francia y 

E destó meraviglia nel borghese 
Cotanta e tal , che fegli empir la pancia 
Questi per meglio che due giqrni e tve r 

Onde di carmi quei largo si fé. 
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XXX Y 

Eichiesto alfm dai genüluorn del donde 
Apprese avesse le stupende gesta , 
Grato e sincero nulla g l i nasconde , 
E ? benché taccia , al suo vedere appresta 
D i Lodovico i l furioso Orlando , 
E '1 famoso Morgante va mostrando. 

xxxvi. 

Ambo vide i l borghese, ed ambo tolse 
Aridamente , e tre fíate g l i lesse : 
Commiato i l vate alfin da l u i ritolse, 
Altrove i l suo cammin lieto diresse, 
E seco trasse i l ferrarese Omero , 
E la memoria d i quel vin sincero. 

XXXVII . 

D ' Apolline 1' alunno si partia 
Dai gentiluomo attonito e stupito , 
Da la mente d i cui non dipartia 
L ' alta memoria del guerriero ardito 3 

Né quelP ampolla , che raggiunse alP etra 
Né quell ' immensa si terribii pietra. 
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xxrvrrr. 

E cotanto internarsi i n tal pensiero 
C ognun al tro bandito ebbe di mente , 
Poiché del senno suo tolse 1' impero, 
D i sua saggezza a l u i rimase niente , 
E ¿ come andasse la bisogna , é falto 
Che i l poveruom venne i n furore, e matto; * 

X X X I X . 

Che la foília puo aver molte cagioni , 
Opposte , ben voi lo sapete , e varié»,-
Come varié le umane passioni, 
E come son 1' istituzion contrarié , 
L ' aria , ed i l cibo , la bevanda , i l sesso, , 
E lo stato del corpo, e ' \ sangue istesso. * 

É pur sovente ereditario maíe , 
Che de' folli maggiori i l figlio é folie , 
E come, i l dritto della stirpe vale 
A tór de' padri le gia compre zolle , 
Come d i ierre s3 ha fedecommesso, 
Cosí, gran Berni , é i l folie umor trasmesso, * 
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D i giostre , d i tornéi , scudi , e g iganü 
Aveva ci pieno i l cerebro a ribocco j 
Parevangli i pastor guerrieri erranti , 
Torre ogni pino , ed ogni yanga stocco ; 
E da d i a sera non pensava p iu 
Che a guerrier forti e vaga gioventü. * 

E '1 peggio che non favole che sonó , 
Ma le credeva istorie, ed evangeli: 
D i can latrato rimbombar qual tuono, 
Aste giganti penetrar ne' cieli 
Erano verita per l u i palpabili . . . 
O h le bugie denno esser tollerabili S 

xiiiir. 

Avria giurato per P umana essenza 
Essere stati un d i d' Astolfo i l corno , 
D i Morgan te i l batiaglio , e P eccellenza 
D ' Orlando paladin, che in un sol giorno 
Quaranta e p iü mil ioni di persone 
Mando nelPOrco a ritroyar Plutone ; 



3 
* XL.IT. 

Uliv ier che disfece i l fiero mostró , 
Che scaturiva da ogni buco i l foco i 

E poi del sangue si serví d ' inchiostro , 
E fu questo per l u i fatto da gioco , 
Rinaldo , che fendeva per meta 
Montagne alte sul c ie lo , e un po' piu. i n la . 

xr,r. 

E d é qui pur da farsi distinzione 
Per quel , che poco prima v' ho narrato , 
T r a la follia , ch ' é eífetto, e i n un cagione 
D i creder quel , che creder non é dato , 
E tra quel , che diciam senso comune, 
D i cui '1 bruto anirnale é solo immune, * 

xi . vr. 

Seguendo adunque i l lógico argomento, 
L e ignote spiando dalle cose note , 
E posto i l nostro primo intendimento 
C h ' é p iü áJ un male ereditaria dote, 
Dedur conviensi i n certa conseguenza ¿ 
Che d i buon senso i suoi maggior fur senza. 
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XLVTT. 

Ond' é che se verme in furore, e matto 
D ' uora, che non saggio era s ti mato pria 
II nostro eroe non fu si nuovo i l tratto , 
Ma slrana affatto fu la sua follia , 
Che s' é la corruzion del buou trislissima, 
Quella del malo non é poi buonissima. 

xi.Virr. 

í pazzi soglion d i r é , e soglion fare 
Cose a farsi ed a dirsi inusitate : 
Pero i l pazzo borghese a seguitare 
Diessi guerresche usanze invetérate, 
II perché pensó armarsi paladino , 
E andar cosi peí mondo peregrino. * 

Raddrizzando ogni torio , ed ingiüstiziá 
Difender le donzelle , e le matrone , 
Punendo ogni misfatto , ogni nequizia 
Tenere in tutti pubblica ragione, 
Pro tribunali suí destrier sedendo , 
E per bargel lo stocco, e V asía avendo. * 

5 
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O h lieti giorni q u e i , Berni divino, 
Che si prestanti videro maeslrati! 
Litigator , che senza un sol quatlrino 
Aveste i l dritto vostro , oh voi beati! 
O h eccelsi v o i , voi cavalieri erranti , 
Che cornpisie si rari uffieii santi ! 

Á porre i n falto la sua folie idea 
F a senno preparar decente arnese 
A l l ' assunto caraltere j e gia bea 
Pensando scorrer tostó ogni paese 
Traendo ardito le veloci piante 
A compire alte imprese, e gesta sante. 

i i i i . 

Frettoloso pero scende sotierra } 

Ov' eran poste le vecehie arme avite , 
1̂  pe rché luogo é quel , c' asconde , e serra 
A l bel raggio del d i mura annerite , 
E freddo é si che ognor d i gelo inverna 
V a col tabarro , e porta una lucerna. 
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E dovete saper , se nol sapete , 
Ch ' i vi serba te fur di mol te botti 
D i prezioso vin , ebe in cene Hete 
Y o i gia beveste ne' ricolmi gotti 
Quando , messer Francesco, in fra gli amici 
Scarnascialaste in giorni p iu felici. * 

ur. 

Állor bh? ei del gran Gosmo antecessore 
Signor de la gentil colta Firenze 
V o i del burlesco stil verace autore 
Maestro di satiriehe sentenze 
Amo d' amor , d' onde p iü chiaro e grande 
II nome vostro or fama in térra spande. * 

L V . 

Fra le botti trovo quell' arme antielie 
L ' eroe , ma triste polverose e brutte, 
Se non eran le tenebre nimiche 
Le avria ritolte al sozzo luogo tutte ? 

Ma pur taluna vi resto sepolta ! 
Ne la caligin polverosa , e folta. 
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J.VI. 

Quelle ritolte dai gia fesso muro , 
D'antico drappo un lungo cencio straccia, 
E d a nettarne i l polvericcio impuro 
L e salde adopra sue robuste braccia ; 
Onde togliesser la prima figura 
Ogni arle pone , ed ogni studio, e cura. 

LVII. 

Ma a mezzo del lavor con pena e tedio 
Della celata una meta sol vede , 
E pensa apporvi súbito rimedio , 
E d al perduto senno i l come cbiede , 
Ma dopo chieder poco i l trova tostó 
C h ' é ad un matto un pensier di poco costo. 

i/Viir. 

Tesservi pensa alcuni ferrei fili 
D i su y di giuso 7 e ponsi al lavorio ; 
Sebben taluni autor de' piu sottili 
Voglion che per serbar lo sfolgorio 
L ' altra meta facesse di cartone , 
Che tinse con un pezzo d i carbone. 
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Chí la física da ch i la morale 
Ragione c h ' egli cosí far dovesse: 
Tan t i pa ren a narrar qu i non vale 
L a l ingua m i a , n é i l vuol s'anco i l poiesse ; 
P e r c h é fra tante opinión discordi 
C h i vedra mo qual d ' esse al ver s' accordi ? 

V o i poi credete come p i ü v i aggrada ,. 
Che lassü dove siete i l ver si crede , 
M a credete che ad altro ei p i ü non bada , 
Niente altro b r ama , e niente spera, e chiede 
S i n che saldo non ha fornito intero 
L ' elmo y e lo spaventevole cimiero. 

liXI. 

M a d ' u n buon paladino i d i s l i n t i v i , 
Senza c u i paladino non saria , 
Come senz' acqua non sarieno i r i v i , 
N é donna amata senza cortesia, 
Son quattro , che al ia pugna rendon ab i i i 3 

A d ogni cavaliero indispensabili. 
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ixit. 

L ' un son 1' arme d a i capo insino ai p ied i 
E l m o , targa , corazza , e stocco , ed asta , * 
C h e vestirono i f ig l i d i Tancred i , 
Se pu r la storia testimon c i hasta, 
D i ogon , G u g l i e l m o , Onfredo almo guerriero, 
E Roberto G u i s c a r d o , e '1 gran Ruggiero. * 

LXII I . 

Che fondaron contee , d u c a t i , e regni 
D i P u g l i a , d i Calabr ia , e d i S i c i l i a ; 
E que l l ' impresa d i guerrier si degni 
F u d ' al tra p i ü famosa l a v ig i l i a , 
P e r c u i B u g l i o n ne l glorioso acquisto 
11 gran sepolcro l ibero d i Cristo. * 

J . X I V , 

Eran Y arme perfette , a b b e n c h é antiche ? 

P o i che lavor v i spese i l cavaliero , 

E m e r c é quel le gia. facea le fiche 

A l p i ü strenuo , ed i n t r é p i d o guerriero , 

Che co l sangue m e r c ó cotanta gloria 

guan t a ne lauda la stupita istoria. 



Poi sulla targa con coltello aguzzo 
Al'tissimo castel saldo scolpia , 
Che i l tempo alfin fe' comparir merluzzo „ 
Che fu poi 1' arma de la sua genia , 
Perch ' egli é ver , che 1' armi gentilizie 
Sonó venute a noi da le mil izie. * 

lOÍVf. 

Neeessario del pa r i era i l ronzino r 

Palafreno , o destrier , che vogliam diré , 
Qual Bajardo d' O r l a n d o , e qua l F r o n t i n o , 
Che campó Rodomonte dai mor i ré , 
Pero a veclere i l suo gagliardo bruto 
Y a i n istalla 1' eroe solinga e muto. * 

K K V i i . 

E sebben d i cavallo non aveva 
Che i l nome , ma cadavero i n sostanza 
E r a d i mulo pu r lo si teñe va 
Da i suo padrone i n tanta , e tal fidanza , 
Che a paragon d i l u i credeva un zero 
Del Macedone i n v i n o i l gran destiñera. 
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j.xrm. 

N é restarsi polea senza la dama , 
Che del suo cor governo , e fren tenesse ? 

C u i volto ogni pensiero ed ogni brama , 
D i sua mente 1' impero anco a lei desse ? 

E d a quale sacrasse ogni alta impresa 
U invocasse a soccorso , ed a difesa, 

I.XIX. 

Cosí d' A l b a i l gran duce a la donzeila 
Sacro d i Lus i tan ia la conquista ; 
Angé l i ca cosi vezzosa , e bella 
Tolse ad Orlando del pensier la vista ? 

Isabel la a Z e r b i n o , ed a Ruggiero 
Bradamante , c' avea cor forte e fiero, 

i/xx. 

B e n c h ' io le digrcssionr avessi in odio , 
Che deviano i l pensier dai posto tema , 
P u r or m ' é neeessario un episodio 
A l i a soluzione del probíema< 
Se scelse i l cavaí ier quanta e qual dama , 
Che V uom spesso de' far que l . che men brama 1 
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XXXI. 

II nostro eroe tre lustri aveva appena, 
E qualche anno di piü , né so hen quanti, 
Quando si accese in amorosa pena , 
Che disfogava con sospiri , e pianti 
Per Áldonza Lorenzo contadina 
Del Toboso nativa e sua vicina. 

XXXII. 

Ma a costéi dispiacendo o molto o poco 
L ' averio amante 7 e la ragione ignoro , 
Al t r i tolse marito , ed egli i l foco 
Spense cosí scordando i l rio martoro ; 
Travalicati poi gli anni ambodui , 
Egl i obblió di l e i , ella di lui . 

XXXIII. 

Or questa elesse i l cavalier; fe' questa 
Arbitra del suo brando , e dell ' onore : 
Pensó sacrarle le future gesta 
Del suo valor d' ogni valor maggiore . . . . 
Oh gran bontade delle dame antiche , 
Che sol di guerre , e stragi erano amiche ! 
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XXXIV. 

M a la diíFicii cosa essenziale 
E ra i l dar nome ai férvido corsiero > 
A l i a leggiadra donna senza eguale, 
E d a se forte errante cavaliero \ 
E per quel che sapete, e avete udito 
E r a questo 1' estremo requisito, 

U estremo si ma i l p iü diíñcil era , 
Né era biseotto buon per ogni dente y 

M a a quei \ cu i non fea notte innanzi sera,. 
E r a , o credealo almen , difficil n iente , 
Con amici e scrittori bazzicando 
Nonti eccelsi, ed augusti ando buscando». 

( 
Pr ia quello della bestia generosa 

V a ripescando i n cento l ib r i e cento, 
Or uno , or altro sceglie, e non ha posa y. 
E d i q u e l , che g l i aggrada, é poi scontento> 
S in che dopo una scelta esatta e soda 
V appella Busca l í ana , e se ne loda. 
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xxxvir. 

Nella gran gallería posta i n Firenze , 
Gonta 1' ernditissinio Salvini , 
V ' ha un marmo , i n cu i son mil le desinenze 
D i nomi d i destrier snelli d iv in i , 
E quello i l nostro eroe non lesse , oh fallo , 
C h ' espió F amabilissimo cavallo ! * 

XXX VIII, 

Che mentre nome aver potea gagliardo 
S i che fosse dai nome i l valor noto , 
Euro , Tebro , Arno , P ó , Gufo , e Bajardo, 
F r o n t í n , Saetta , Fu lmine } Soscroto , 
Ebbe nome gia vecchio ed usurpato, 
Che parte del valor g l i ebbe scemato. * 

X X X I X . 

Non fatica m i n o r , né men lavoro 
Spende i n cercare i l suo sonoro, e grave; 
Part ir vorria 1' onor del verde alloro 
Colla patria c' amó d ' amor soave , 
E d imitando i pa ladín d i Francia 
Chiamossi Don Chisciotte della Malicia. * 
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X X C . 

Né negar volle a la citta famosa, 
Cosi i l Toboso egli ehiamar solea , 
II chiaro onor d ' avere in se nascosa , 
Nascosa , si , che niun d i lei sap'ea , 
L a donna , cui pensando sospiró . . 
Dulcinea del Toboso la chiamó. 

/ 

XXCII, 

E ben per tanta impresa altero e tronfio , 
Superbo che omai nulla a lui mancava , 
V a innant i , e dietro pettoruto , e gonfio 
Come quei , cui 1' ugual non si trovava , 
E se i storici han qui parlato i l vero,, 
Dicon che i n ció non fosse mensognero. 

xxcir. 

Volgeva i n mente tante strane cose , 
Che qui contar saria difíicil troppo , 
Né mille rime pur , né mille prose 
Narrarvele potrebbon senza intoppo , 
Pero spero che abbiate sofferenza 
I n ascoltarne almen la quintesscnza. 
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XXC1IÍ. 

lo trovero, fra se dicea , giganti , 
Innanzi a cui son pargoletti i mont i , 
Forse niun tra cavalieri erranti 
Fia non gia che P atterri ma P affronti , 
lo poi F incalzo, opprimo , e hen lor moslro 
Quai cavalieri ha in campo i l popol nostro. 

XXCIV. 

E qual d'aspra discende alpina halza 
Fero lione altissimo mugghiando , 
E '1 campo invade , e '1 gregge sparso incalza, 
Le digiune sue zanne digrignando ? 

lo cosi scenderó su quello stuolo , 
Che me vedendo fuggirassi a voló. 

X X V . 

Vin t i e disfatti avran da me comando , 
Né puo 1'imperio mió certo sprezzarsi 
Perché i l sostien, dove conviensi, i l brando, 
A pié di Dulcinea tostó recarsi, 
Ond' ella a suo voler sentenza emani, 
E fien gl i sforzi, e i lor lamenti vani. 



( 
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xxcvr. 

Paludo in v o l l o , e con dimesse ciglia 
II p i ü forte tra lor Goripedonte 
Gorrera a l p ié d i le i , che m ' asvsottiglia f 

E d incl inando la superba fronte 
A l e i p i ü bella assai che la bella 
I n voce dolentissima d i r á : 

xxcvn. 

A l vostro p i é , donna non gia ma diva , 
A darne idea del c ie l scesa tra noi , 
Che sete voi de l cielo immagin v i v a , 
d o l guardo i n t é r r a , e co' sospiri i n voi 
Sue voglie avendo a l voler vostro pronte 
Pende i l gigante re Coripedonte. 

X X C V I I I . 

Regno e scettro era a me su. quel la gente , 
Che l a riposa ove riposa i l solé : 
D i grandezza , e valore era potente, 
E insiem con me mia numerosa p ro l e , 
E ognun chinava la sommessa fronte 
Delle genti al terror Coripedonte. 
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xxcix. 

O r vinto io son : ma é g lor ia , e non vergogna 
Da cavalier famoso esser disfatto, 
Da quei , che n u l l a q u a g g i ü i n tér ra agogiia 
A l t r i che voi , per cu i d ' amor fu tratto , 
E i valoroso fra le stragi , e 1' onte 
Disfece , e vinse i l gran Coripedonte. 

xc. 

l o vengo a voi : d i mia futura sorte 
V o i giudice assoluto a me concede, 
Ond ' é che ad implorare o vi ta o morte , 
M e prosteso mira te a l vostro piede, 
E dalle lahhra vostre a china fronte 
Pende i l gigante re Coripedonte. 

xcr. 

E l l a confusa alP improvvisa vista 
D i si fero gigante si scolora , 
E pr ima i n core , e q u i n d i i n volto aurista 
E par che venga meno , e par che mora; 
Rassicurasi qu ind i allor che senté 
Ch'^egli pende da lei fiera o clemente, 
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xcrr. 

E schiude i l labbro , e dice: or va , ritorna 
A l tuo regno, al tuo scettro, al tuo potere: 
D i me , che pur virtü milla m ' adorna , 
Scordi i l forte valente cavaliere , 
Dig l i ch' io sprezzo un valoroso amante, ' 
E che non osi comparirmi innante». . 

XCIII. 

A h Dulcinea crudel , dunque sarete 
Sempre salda a sprezzar chi in cor v'adora? 
E sempre inespugnabile volete 
Che i l pargoletto amor crudo mi mora ? 
Cosi nel tenebror d' oscura notte 
Farneticando andava Don Chisciotte. 

xdv. 

E con eroici moti accompagnando 
Ogni parola, che dai labbro uscia , 
Ruotava intorno denudato i l brando 
E d or gl i arnesi , ed ora i l suoi feria , 
E cadeano dai muro frastagliate 
De' maggiori le immagini affumate. 
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Piailse su lor la veccliia governante > 
Ghé deir eroe la madre avea saputa , 
E piü perché i l harbiero i l di d' avante 
Attento quella tela avea ved uta 
Dicendo che lavoro era assai helio 
Quello escito da un oltimo pennello. 

X C V í . 

lo non so se colui diceva i l vero , 
Né i l rischio correr vuo di dir hugia ; 
Ma so che molti v' ha pari al barbiero^ 
Che fan pari , o maggior millanteria 
E F ombre del Correggio, e del Tiziano 
Fremendo van , ma van fremendo invano! 

'XCVII. 

\ 

Stanco e lasso al finir cerco riposo 
Sdraiato sur un seggiolone antico 
Né gia dormí ch' é di dormir ritroso 
Quei che del senno suo si fe' nimico , 
Ma solo sonnacchio di quando in quando 
D i qua di la la testa dimenando. * 

XCV, 
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xevirr. 

Si vinse alfin la tenebrosa notte 
Dai maggior astro recator del giorno í 
Levosse in piedi allora Don Chisciotle , 
E volse i l guardo sbalordato intofno 7 

Parendogli veder la masserizia 
Improperarlo della sua pigrizia. 

XCIX. 

Pero affrettossi a toglier 1' armatura ? 

Vestir la pesantissima corazza , 
E 'nsellare i l ronzin per la paura 
Tremante del lo stocco ¿ e de la mazza ^ 
Dai patrio tetto allor s' accomiató, 
Quindi le grandi imprese ineomincióo 

Salito in sella Iascia a Buscalfana 
La briglia , che eorresse in sua baba , 
E d incontro a sciroceo o tramontana 
Seguisse a suo voler qualunque via ? 

Che andar doveva un cavaliero errante 
Dove al corsier piacea portar le piante. 
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CI. 
/ 

E mentre Buscalfana a passo lento 
E d urta , e preme le fiorite zolle , 
E va chinando i l capo , onde alimento 
L ' erba gli desse verdeggiante e mol l e , 
II cavalier coi sterpi e colle fronde 
S i parla, e 1' eco al suo parlar risponde. 

cu. 

Oh avventurosa eta , che in bronzi, e marmi 
Scolpite leggerai gesta stupende, 
Che laúdate sarán da prose , e carmi 
In poemi , in canzoni, ed in leggende , 
Per cui slupita fremera natura , 
Oh tre volte beata eta futura ! 

CUI. 

E tu , chicchessarai > cui cotal vanto 
Conteso in pria sara concesso poseía ¿ 
Non obbliar nel tuo famoso canto 
II socio d' ogni mia futura angoscia , 
D i cui qualunque loda é poca , e vana , 
II desirier generoso Buscalfana. 
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c i r . 
• 

E v o i , madonna , c u i d' amor lo strale 
N o n spezza i l diaspro del cor forte e fiero , 
E fia ver che infelice egro mortale 
Saró da voi lontano ? A h si fia v e r o ! 
l o corro adunque , e m i da gloria forza , 
E d i l foco d' a m o r , che non s1 ammorza. 

C V . 

Pero , spirto beato , s' udirete 
Narrar d i Buscalfana , e Dulcinea 

Sovente , e se talor v i noierete , 
N o n accusate la mia pieria dea , 

Gb/'egli é i l voler del p a l a d í n , che adempio. 
E gia Cervantes me ne dié 1' esempio, 

CVI. 

Cosi vaneggia i l cavaliero errante 
Con rea tosse , e sospir le voci mesce 5 
Buscalfana da moto al p i é pesante 
Mancandogl i vigor fame g l i cresce , 
Quando 1' eroe da lunge i l frontispizio 
Vede d i nobilissimo edifizio. 
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cvir. 

M a p i ü non posso inver r gentil m ió Bern i T 

Seguir narrando la verace istoria. 
Convien che i l canto col silenzio alterni , 
E de l l ' eroe ricontero la gloria 
Ne l l a breve cantata susseguente, 
P o i che posata alquanto avró l a mente. 

. . Nam mora dat vires. 
OVID, de remeda amor. Lib*. u 
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Indocti uiscant, et amenl meminisse periti. 

P R E A M B O L O » 

Vi ha di certuni , che con piglio fosco, ed 
un aggrottar di ciglia guardano nella prima 
faccia di * qualsisia libro poético , e talvolta 
svolgono la seconda , ed assai raramente la 
terza , né panno piü oltre : che stimano niun 
pro essere per tornar loro da quella lettura , e 
mole speso quel tempo , massime se quel libro 
contenga giocose narrazioni y e burlesche ? qua
le giustamente si é questo nostro. Altri vi ha, 
i quali non sonó alia fin fine cosi schifi y e ri-
trosi di gettarvi sopra uno sguardo, ma puré il 
fanno cosi di mala voglia , che ti danno a di-
vedere, che pur sentono nelVanimo un qualche 
rimordere. 

Avidi noi della gloria di esser letti da cosi 
fatti , quasi loro mal grado , non iscusammo 
lavoro , onde arricchire questo nostro poema 
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burlesca delle annotazioni, che qui sieguono , 
le quali contenendo in se assai buone ed utili 
cose , che vi abbiamo indotte da gravi ed au-
torevoli scrittori , potranno mentare cti essi vi 
spendano qualche pocolino di tempo , e ce ne 
sappiano grado. 
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A N N O T A Z I O N I 

C A N T O P R I M O . 

NOTA PRIMA. 

Sestina ix verso /.* 3 e seguenti. 

M ancia , Mancha , é provincia della Spagna posta 
nel mezzodi della Casiiglia-nuova. I l distretto della Sierra, 
ed i regni di Valenza , e di Murcia la terminano ad 
oriente , 1' Estremadura ad occidente , i l regno di Gra -
nata , e V Andalusia a mezzogiorno , ed i l Tago a set-
tentrione. Sorgono in essa i l Guadarmena , e la Segura, 
de3 quali i l primo si getta nel Guadalquivir , ed i l se
condo bagna i l regno di Murcia, Guadiana é quel fiume, 
che corre lunghesso la Mancia ; nasce quivi nel Campo-
de-Montiel: escito da taluni laghi detti Lagunas de Gua
diana toglie i l nome di Rio Roidera.Yuolsi che, essendo 
dimandato gia anas, o ana, g l i si giugnessero da'mauri le 
prime due sillabe gua-di. Leggiamo negli antichi geografi, 
che passasse dieci leghe sotierra presso a Medelino , al 
che alludono i due ult imi versi della sestina : ma i mo-
derni la dicono favola , abbenché si accordino i n ció 
che alquanto al di sotto la sua sorgente passi ira talune 
alte montagnc, che per ben tre miglia vietano i l vederlo 

sin che si scorge poi in alcuni laghi detti Ojos de Gua-
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diana. N e l lungo sao corso si fe lalvolta torrente , t a l -
volta lago : non é navigabile tra Merida , e Merlola per 
la gran copia d i sassi, che 1' infrangono : nella state l a 
mole della sua acqua sminuisce di molto, e divien quasi 
immobile. 

NOTA SECONDA. 

Sestina x verso 1.0, e seguénti. 

Ciudad-real é citta posta in una gioconda pianura nella 
provincia della Mancia , d i cui é capitale : é breve ma 
popolosa citiá e , dopo Toledo , lá p iü bella della Casti-
glia : dicevasi per lo addietro Pozuelo. V i si coltivano 
le biade le uve , donde si spreme mediocre vino : »vi 
ha di molti armenti , e d i cacciagione. Abbenché dal la 
parte di mezzodi i l Guadiana si dilungasse assai piü che 
un miglio , p u r é perché i l letto di questo fiume s* eleva 
sulla cittá , spesso 1' inonda , recaudóle alquanto danno. 

NOTA T E PZA. 

Sestina xxxi versi 5.°, e 6.° 

Che a un poeta é peccato esser abstemio 
scrisse Salvator Rosa * sclamando esser frequenti p iü 
l a cantine , che i l Cli torio fiume > che finsero i poeti 
traesse ta l i acque, che bevute , stomacavasi i l vino. 

* Sátira seconda. 
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Clitorio quicumque sitim de fonte levavit 
Vina fugit , gaudetque meris abstemias undis. * 

NOTA Q U ARTA. 

Sestina xxxvn verso i." , e seguenti. 

A qualunque studioso nella storia física de l l ' uomo non 
recherá ineraviglia che i l nostro eroe fosse impazzito per 
la continua lettura con troppa meditazione delle favole 
dell' Ariosto. Bastera rammentare dell ' editto d i Tolomeo, 
peí quale vietó ad Egesia 1* ammaestrare la giovcntü , 
alia quale commendando egli troppo la buona ventura 
del moriré, questa correva ad uccidersi di propria mano. 
Cleombroto, poiché ebbe letti i trattati d i Platone sulla 
immortalita de i r anima si annego in mare, del che narra 
Cicerone. Una vigorosa fantasía fácilmente ritiene tutto 
quello i sensi rapportano in leggere ; in ascoltare, scrisse 
r autore del trattato della forza della fantasía umana : 
e quanto vie piu si medita su quello si ascolta , e si 
legge , piu fácilmente astratta d' ogni altra sensazione 
la fantasía conturba 1' economia del cervello , che n' é , 
al diré delcennato autoie , 1'ofrlcina. U animo umano 
perde allora la facollá di congiungere , di segregare , d i 
scernere le idee, che nella fantasía son raccolte. D i qui 
la pazzia , ed i l delirio : questo passaggiero , quella é 
poi si durevole, che quasi sempre é compagna della vita 
degl' infelici. E perché varié sonó le cagioni della paz
zia , vari del paro gl i effetti ( leggi la nota seguente ), 

* Ovidio Metamorph. lib. X V . 
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piacque pero ai fisiologi dipart ir la in due spezie , delle 
qua l i la prima si disse Manía 9 l a seconda Maninconla, 
e questa si disse p rocede ré da1 un 5 eccessiva meditazione 
su qualsiesi oggetto , da cui poi l a fantasía degl* infel ic i 
non sa rimuoversi. Totus ergo in vi imaginandi consi
sta hic moróles scrisse Mead „ * e Boerhave diííinisce 
melancholia vocatitr morbus Ule 7 in quo aeger din ¿ et 
pertinaciter sitie fehre eidem fere? et uni cogitationi sem-
per affixtis. L a manía poi si é cruda passione del l ' animo 
ne l conturbamento d i molle o tutte le sue azioni o sen-
sazioni sulle prime ne l de l i r io , nell 'audacia , nel ' furore, 
senza febbre. ** Maniasi sonó quei fo l l i ; che mossi da 
furore attentano a l i a v i ta a l t ru i o a l i a p ropr ia : che danno 
1' animo a l p iü cupo dolore , o a l i a p iü larga gioia senza 
che abbiano d i che dolersi o gioire. V i ha d i esempi , 
<la qua l i si p u ó credere che 1' uno , e V altro genere d i 
fol l ia sieno ta lvol ta uni t i ne l la persona stessa ; e v i ha 
di autor i , i q u a l i af íermano che quasi mai non sia 1'una 
scompagnata d a l l ' al tra credendo che l a manía s5 inge-
neri da l la melanconla. *** D i siííatta verita si fece soste-
gno i l Cervantes a narrare de l la pazzia d i D o n Chisciotte, 
e noi ; per tanto che c i si é convenuto , non abbiama 
deviato dalle-sue tracce. 

* Op. med. de Morb. cap. sect. II cap. III. 
** Lanzon. Cons. xi. 
*** Araet, de morb. diut. cap v. Traillan* lih, u cap. xvu Mee 
de insan. 
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N- O TA QU I N TA. 

Sestina xxxvin verso 1.% e seguenti. 

§. i . E v v i d i t a lun i au tor i , che vogliono cagione p r i n -
cipale del la pazzia una lesione orgánica de l cervello , a l 
quale mercé i nerv i , e g l i spiri t i animal i é tradotta 1' 
immagine degli oggetti , che va a r iporsi i n quei mea t i , 
ed in quelle cellette , dalle qua l i si compone ; nel ce rve l 
l o , che disse Ippocrate * inlelligentiae indican, et nun-
tium esse. N o i senza entrare , o almeno fino ad un passo 
dalla ripa , i n un pelago si tenebroso, c i volgeremo sola
mente a giustificare i due u l t i m i versi d i questa sestina. 

^. 2. Varia. Che P a r i a influisca e concorra ne l la ge-
nerazione de l l a ío l l i a i l provarono assai le sperienze d i 
W a i n w r i a g h t , d i Boi le , e d ' a l t r i fisici. Ippocrate con-
siderata Paria nelle sue íisiche qual i ta dimostró quanta re-
lazionc el la avesse eolio spirito , e co l corpo umano , i l 
peso di lei quanto influisse sul corso de l sangue , que l 
fluido principalmente addetto a l i a conservazione \ ed a l i a 
modificazione de 3 visceri de l corpo umano. ** Monte -
squieu vo l l e provare c o l fatto V influenza d e l l ' aria su l 
temperamento, sulle leggi , sul la servitu polí t ica , sur i 
divertimenti, e sur i g iuoch i , su l l a rel igione, e sur i corpi 
delle genti. E se da J í isiologici é provato a l l ' evidenza i l 
concorso d e l l 5 aria ne l l a sanguificazione , ben p u ó cre-
dersi essere mediata cagione almeno del la pazzia 1' ar ia , 
che fa divenire i l sangue crasso o fluido > puro o t é r r a -
gno , acre o sottile. *** 

* Be morb. sacr, 
** Be aer. loe. et a<ju. 
*** Linuing. oss. sul. lar, mer, 
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3. 7? cibo. II cervetlo c quel la parte del corpo 
lituano , dove vanno a terminare i mi l l e nervi sparti per 
tutta l a macchina. É agevole i l dedurre da cosiíFatta v e -
rita la simpatía d i quest3 ó rgano coViseer i adatti a l i a r i -

. cezione , ed a l i a digestione degli alimenti . Vanswieten * 
scrisse s Jidelis observado morborum docuit sordes ci/va 
práecordia háerentes sive ex indigestili materia absumpta , 
et hio corrupta , sive a contagio morboso, vel a sponte 
secretis liquidis , neo excretis tamen^ sed hic stagnanti^ 
bus et corruptis natas turbare posse omnes actiones cere-* 
bri , et deliria, furores et alia pessima mcda producere* 
Boerhave stesso ** designó siccome generatori d i maninco-
nia i cibi a r i d i , du r i , ter ragni , l i q u i d i troppo. E baste
ra por mente airubbriachezza 3 che niuno niega essere una 
maniera , ed una cagione d i fo l l ia temporánea , per esser 
convinti del come infíuiscano sul cervello , ed i n gene-
rale su l sistema nervoso g l i alimenti , de 'qual i o l a na 
tura danneggi o 1? abuso. Donde é a dedursi che i l coti
diano sopruso d i essi p u ó i n alquanto spazio d i tempo 
generar l a follia» 

§. 4. sangue. Questo fluido, c h ' é i l principale agen
te nel .corpo umano , modifica le facoltá delF a n i m a , che 
a l corpo é si intimamente congiunta. I var i temperamen-
ti sanguigno, collerico ec . , i qua l i tutti procedono d a l 
l a varia natura , e circolazione del sangue , ognun sa 
quanto variassero le tendenze de l l 3 animo umano. Questo 
fluido nutrica tutte le parti del corpo ; siccome é desso p iu 
scorrevole o p iu ferace d i particelle crasse, maggiore o 
minore é l a copia d i quei spiriti animali, o succhi ner-

* Com. Boher. §. 701, 
Aphor. 1093, 
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post , che da esso si gcfterafio in quelle g landule , ne l lé 
quali si contiene la sostanza del cerebro corticale, e l e 
vad al cerebro ent raño nelle íibre ncrvose. Or se la fol-^ 
l ia siede principalmente nel cervello , appresso i l quale 
i l sangue fa questa secrezione si importante a l corpo uma
no, e che influisce nella varieta de' temperamenti , non 
sara irragionevole i l credere , ancor quando non fosse d í -
mostrato da gravissimi scrittori , che i l sangue sia una 
delle principali cagioni della fo l l ia . Le sang nous di
spose a la simplicité } et nous fait pencher vers la folie 
scrisse Pernety. * 

§. 5. N e l l ' ospedale d i questa nostra citlá di Napoli si 
curavano i matti con mediocre digiuno , che sccmavasi a 
poco a poco sin che la massa del sangue diminuita novel-
lamente si componeva , e sovente tal método faceva r i -
cuperare l a sánita a quei disavventurati. Nelle transazio-
ni dell 'Accademia Reale d ' Inghiltcrra ne l l ' anno 1667 

leggesi esser guarito in Parigi un pazzo colla trasfusio--
ne del sangue d i un vitel lo : ma é pur tanto tempo dac-
che questo si scrisse! L ' aria in somma, g l i al imenti , i l 
sesso concorrono ad ingenerare questo morbo spaventevo-
le mercé i l sangue , del quale rendono p i i i o men facile 
l a circolazione , e p iü o meno pura 1' essenza. 

* Be l'inf. des caus, pnys. sur l'esp. des hora. Leggi Ippocrate 
«e flat, ed Elkr nour. exp. sur le sang hura. 



NOTA S E STA. 

Sestina xxxix verso i.° , e seguenti. 

Assai dotti hanno scritto sulla eredita di ogni maniera 
d i malatt ie, e da molt i si é pruovata col fatto quella 
de l la fol l ia attribuendola a l ia viziosa conformazione del 
cranio, 

. . . . . acrwn violentia triste teonum 
Seminum sequitur. * 

L a cotidiana sperienza ne avvisa , e dimostra siffatta 
eredi tá : i figliuoli de' forti , de' nati sordi^ e de'cieebi 
sonó f o r t i , sordi , ciechi. 

Fortes creantur fortibus , et bonis. ** 
Né c i é d ' uopo larglieggiare d i diré i n cosa d i per se 

assai nota, *** 

N O TA S ET T I M A. 

Sestina XL verso i.° 

Forse elle le due voci d i giostre , e tofríei sonó sinoiii? 
me. I tornéi o torneamenti dopo guari tempo dal la origine 
loro chiamaronsi giostre. Du-Cange nel suo Glossario l a t i 
no appone ai Franchi 1' invenzione de' torneamenti, e 
principalmente a Goffredo secondo signor d i P r u l i n e l l ' 
anno 1066 come si l ia dal la cronaca turonense. S i dissero 

t Lucrezio. lib. III. 
** Orazio Flacco. 
*** Zeller. de morb. hered. Staal. de hered. disp. 
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l o r n e a m c n i i d a tourner. E nelP a l l r a eronaca turonense 
d i S. Mar t ino si eonta de l la morte de l notato Goffredo 
anno Ilenrici imperaloris V i l y el Philippi regís V.,ec. 
quale anno fu senza meno i l i o63 : imperciocchc quel lo 
fu Panno settimo delP impero d i E n r i c o quarto , i l quale 

1 eletto re de 'Romani n e l i o 5 4 delPeta d i tre anni sa l i a l 
trono ne l io56 ¡ a l i a morte d i En r i co terzo suo padre ; 
e fu desso que l lo Y anno quinto de l regno d i F i l i p p o 
p r i m o , che fu coróna lo re d i F r a n c i a riel 1069. E d ' i n d i 
a poco si leggc : hit Gaufridus de Prullaco torneamen-

ta invenit* I I che non pao aecordarsi eoIP opiaione d i 
que l l i storici,, che affermano csserc stati i t o r n é i , e le gio-
stre i n v é n t a t e . n e i r anno g 3 i c l c l l ' E . Y , e ció sollo E n 
rico r Uccel la tore re d i Germania. L a quale opinione a 
noi pare ben fondata; imperocche non si r ichiama i n dub-
bio che q.uesto principe invcntasse Tuso delle armi gen-
i i l iz ie , le q u a l i servirono appunto a distinguere tra l o 
ro i cavalieri , che venivano a combatiere « e l l e giostre , 
e nei torneamenti. ( Leggi l a nota decimasesta ). M a 
non é qu i i l luogo bastante a poter diffinire in quale an-
fto i l detto Goffredo d i P r u l i invenlasse questi tornea
men t i , e se p u r é egli Pinventasse , ad investigar l a q u a l 
cosa moltissimi sarcbbono g l i ostacoli , che ci presenta-
no i discordi pareri de' dotti. 

11 Cramerio * distingue i t o rné i dai giuochi m i l i t a r i , r i -
chiamando V origine d i questi sino ai F r a n c h i , ed a i 
Carolingi , credendo q u e l l i essere stati inventad d a ' G a l l i 
dopo P u n d é c i m o secólo \ r anco ai Caro l ing i g l i assegna 
lo Schubart. ** M a G i o v a n Pao lo Kress *** sostiene es-

* De jar. et praerog. nob. avit. cap. v. 
De ludio, oquestr. cap. ir. 

** De p r i v i l . agricnlt. ap. Germ. cap. n . 

5 
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seré stato introdotto T u s o de 'g iuochi equestri l a piiíi ia 
v o l i a i n Germania , abbcnche l a p i ü parle degli erudit i 
si accordi in eredcre che da F r a n c h i se ne iraducesse 
F uso in Inghi l te r ra ? dpvc erano esclusi da 5 torneamenti 
coloro 5 che non vatilassero nobi l ta d i generazione , co
me si ha da i L i n n c o . * Zum ers/e/t welc/ie voti ihren 

vier Almen nicht Edel, noch auch van ihren stammen 

nicht Thurniers-Genoss geóoren seynd, data man der 

Keinen theilen noch zulassen solí. 

Giorg io G u g l i c l m o Barone di Closcn in Hcydcnbourg 
n e l P anno 1702 dette a luce un discorso de equiriis 

Germanorum veterihus , quae torneamenta vocant, ne l 
quale egli si íece a dimosirarc V t i l i ta , che a U ' A l c m a -
gna recarono sifíaíti torneamenti. R i i x n c r , e L inneo nar-
rarono de l l ' ordine d i essi. M a pare che i n cío si d is t in-
guessero i torné i dal le giosire, (he i n queste solevas! g i u -
car d'aste i ra i due giostratori , d e ' q u a l i i l vinci torc to-
gl ieva un p remio ; ed una mercede de l suo valore. C l a u 
dio Salmasio fa derivare quesia vocc da 7MSQCÍ cingula ¿ 

Mcnagio da giusta pugna , Mura to r i da C/uostra , o Ció-

stra. 11 torneamento era poi spettacolo p i u grandioso , n e l 
quale mol t i caval ier i venivano a giucar d i l anc ia . M a 
se volesse taluno sostenere che pur fossero tra loro affat-
to sinonimia chiamcretno in soccorso i l Dante , che scrisse** 

JE vzd¿ gir gualdane 

Ferir torniamenti, e correr giostre. 

Fuerunt enim hastiludia , Giostrae ; Tornería... co -
gitata dissero poi i Cortusi cziandio. *** E d abbiamo da i 

* L i b . v i . cap. v i . a r t . 2. 

D i v . com. mf. c. x x n . 

* * * Stor, l i b . v. cap. 7. 



JVIuratori * una cronaca in terza rima di Buonamente o 
Benvenuto Aliprando scrittore del secólo decimoquinto, 
come avvisa i l Tiraboschi. In questa , piu che cronaca, 
narrazione favolosa, tratlanuosi delle cose di Mantova si 
parla della Corte tenuta da' Gonzaga signori di quella 
cittá nell'anno 1340, dove vogliono esser notati due versi; 

Otto giomi la corte si durare , 
Tornéri , giostre , bagordi facía. 

NOTA OTTAVA. 

Sestina XLIV verso 5.° 

Aristotile imagino essere nel l ' uomo solamente un senso 
'comune distinto dalla fantasía , la quale riguardo sicco
me una potenza materiale , e corpórea del pari che la 
fu crédula da Pitagora , e Platone. 

NOTA NONA. 

Sestina XLV versi /.", e 

Chi é cui non sia toccato , almeno una vo l t a , d ' es
sere spettalore delle strane gesta, e de' stravaganti parlari 
di questa miserabile gente ? Se gl i stolti se ne fanno gio-
co , i saggi se ne contristano. E qui non crediamo che 
si disgradi da nostri lettori i l vedere un sonetto del P o l i -
creti su tal proposito, che servirá a dilettare chi si pia-
ce della vagbezza della rima , ed a giustificare i primi 
due versi della nostra sestina. 

* Antich. ital. vol. v. pag. io65. 

i 
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» A l t r i . co' pie va mifl i tando i passl > 

» A h r i par la la t in , n é sa , n é inlende ¿ 
» C h i tra se stesso per l a v i a eontende , 
H E chi crede saper t irando sa^si. 

» C h i sempre ride o sempre mato stassi ¡ 
» E ch i le s b c r r e ü a t e ognora atiende j 
» C h i canta ; ch i b a l b e t í a , o g l i a l t r i ofiende, 
» C h i d ' ogni cosa meravigl ia fassi. 

)> C h i é troppo ingordo , e chi fa i l troppo avaro > 

» C h i si lascia adular da l a bugia , 
)) E ch i crede d i G iove andar a paro. 

)> D i queste tul le ¿ mío signar ? q u a l sia 
» Desidcro saper , se pur v 5 é caro ? 

>) L a p i ü perfetta y e l a maggior pazzia. 
M a ben potrebbe a l t r i noverar noi tra costoro > se t\& 

versassimo p iu in cosiffatto suggetto. 

NOTA DECIMA. 

Sestina XLIV verso u° ? e seguenti. 

Discorrendo le usanze de 5 combattimenti i l Montesqü ie i i 
n e l suo Spiri to delle leggi * scrive des paladins toujours 
armes dans une partie du monde pleine de chateaux } 

de fbrferesses 7 et de briganes trouvaient de Thonneur a, 
punir Vinjustice ¿ et a defendre la faiblesse. G iuravano 
i n u o v i caval ier i sul l* evangelio ad dejendendas semper 
domnas } domnicellas > pupillos 7 orphanos ; et bona ec~ 
clcsiarum contra vim } et potentiam injustam potentium 

* Lib. xxvui art. ao* 



juxta suum posse. E d abbiamo nelle cronache de l l a bas-

sa Germania a l l 5 anno 1237 descrilta l a ceremonia de l la 

inaugurazione d i Gug l i e lmo Olandese cáva l a dal le c ro

nache di O l a n d a 7 de l l a quale ci verra falto parlare 

nelle annotazioni a l canto secondo. In essa leggiamo es-

sersi detto a Gug l i e lmo d a i Cardina le Capulo legato d ' In -

nocenzio quarlo : ista ¿laque esl regula militarais ordi-
JIÍS : in primis cum devota recovdatione dominicae pas-
sionis missam quotidie audire ; pro jide catholica cor-
pus audacter exponere : sanctam ecclesiam cum mini-
nistris ejus a quibuscumque grassatoribus liberare : vi-
duas y pupillos, ac orpJianos in eorum necessitate prote
geré injusta bella vitare : iniqua slipendia renuere e-c. 

NOTA U N D E C I M A. 

Sestina LIII versi 5.°? e 6.° 

/ bancketti poetici y che solevano tenersi gia nelle p r i 

me eta del la lctteratura i ta l iana erano venuti in disuso ) 

ma se ne r i n n o v ó Pusanza a tempo del Bern i . Q u i v i a d u 

nar asi buon numero di poeti . convi ta t i , e raccolt i i n l íe te 

e numeróse brigate bevevano al legramente, e cantavano. 

É bel la una lettera seritta a tal proposito d a i Mauro a 

Gandolfo Por r ino n e l i 5 3 i inscrita ne l la raccolta d e l -

P Atanagi. « L a sera d i S. L u c i a i l Signor Musettola feqe 

« cena a l l i Poeti dove a n c h ' i o per Poeta fui convitato-, 

» et altro v ino non fu bevuto che que l lo de l la v igna d e l 

» Pontano falto venire da N a p o l i a posta; i l quale ebbe 

» in se tanto de l vigor poét ico , che tutti ci r iscaldo non 

» i n yederlo solamente . ma in gustarlo ed in beverue 
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)> oltre a sette , ed otto volte per uno , e t a l v i fu ; che 
» a r r ivó a l numero delle muse ». 

E r a al lora i n Roma , dove i l Bern i vivea y una fiorita 
accademia poética ; q u i v i fondata da Oberto Strozzi gen-
tiluomo mantovano , intitolata de ? Vignaiuoli ? l a quale 
si componeva per l a migl ior parte dá quei poeti y che 
sonó venuti poi famosi } siccome a l lora incominciarono ad 
esserli per lo genere d i poesia burlesca : i l B i n i ; i l F i -
ren-zuola , i l Mauro , i l Casa , e singularmente i l Berni , 
ed al tr i parecchi , delle d i cu i rime burlesche ; poi che 
furono stampate p iu volte in F i r enze , un'edizione fu data 
da i Lasca. II dotto abate Tiraboschi ** nel rammentare 
d i questa accademia ; reca quel , che ne scrisse Marco Sa 
bino nel dedicare a l io Strozzi le Istituzioni d i Mario E q u i -
cola. (c Non prima , scrisse 7 da Napol i a Roma foste v e -
)> ñu to che la vostra casa fu conságrala alie Muse P et 
» divento i l diporto d i tutti i p i u famosi Accademici , 
)> che íbssero i n Corte y i qua l i quasi ogni giorno facendo 
» i v i i l suo Concistoro y i l Berni delle sue argute facezie., 

» i l Mauro ec in presenza di V . S. ne l l i vostri m u -
)> sici conviv i i dolcemente parla vano » ec. 

N O TA DUODECIMA. 

Sestina LIV verso /.% e seguentL 

§. i . Alessandro de 'Mcdic i ñ ipóte d i Papa Clemente set-
t imo, nel d i cui Ponteficato i l Berni canónico del la Cat -
tedrale d i Firenze visse in R o m a , e q u i v i divenne famo
so 3 fu i l primo duca d i Firenze creato d a l l ' Imperatore 

* Ataijag. Lct. fac. Ven. i 5 o i pag. 252. 

Stor. del. let. it. tom. va. part. i . pag. 117* 



7 1 

Cario quinto , da i quale fu conceduta questa signoria a 

l u i , ed a l ia sua discendenza. Alessandro fu indegno ñ i p ó 

te del gran Cosinio padre della patria, e degli a l t r i suoi 

inaggiori. F r i v o l o , neghit toso, dissoluto, egl i t r a s c u r ó g l i 

a l lar i p u b b l i e i , e m e n ó una v i ta voluttuosa _¿ del la qua 

le non ta rdó guari a pagare i l í i o , essendo stalo. infame

mente trucidato. E g l i s e rv í cosi a l i a g lor ia d i Cosimo p r i 

mo , che a l u i successe ,, i l reggimento d e l quale p r o v -

vido e benéfico p iu fu grato ai F io r en t i n i f d i quel lo sa-

rebbe stalo se p u r é non g l i avesse infino a l lo ra t i ranneg-

giati F íne t to govcrno d i Alessandro. N i u n dot to , i n c o n t r ó 

favore appresso costui , se non Bern i , i l quale caro che 

si teneva da tutta l a corte romana per l i suoi p iacevol i 

modi , anche da l u i fu grandemente amato , raccoman-

dato che ei g l i fu d a i Papa . 

§. 2. E d i n quanto a l terzo verso abbiam detto che B e r 

n i fosse stato del burlesco stil verace autore non pe rché gia 

innanzi l u i questo stile fosse inusato , ed ignoto : ma per

ché egl i v 5 indusse tanta vaghezza , ed i l resé cosi bel lo 

e perfetto , che dopo l u i , que l lo d a i suo nome fu detto 

bernesco quasi c h ' e g l i ne fosse lodato inventore. E pero 

fu egli chiamato d a i G r a v i n a i l p r inc ipa l promotore de l lo 

stile P lau t ino e Catu l l i ano ne l l a nostra favelhu 

§* 3. L ' abbiamo cosi chiamato anche 

Maestro di satiriche sentenze , 
perché dopo i l Dante , e l 'Ar ios to non v i ebbe altro ita

l iano , o per mcglio d i r é , al tro toscano , c h J i l soprav-

vanz»asse nel la maes t r í a de l l a s á t i r a . 


