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P R O E M I O 

LA scicnza che tralla del Bello, delta da alcimi Cal-
lologia, meno propriamenle, ma piü comunemente, per 
usanza inlrodotta dagli Alemanni^ chiamasi Estética. 
Secondo la tríplice partizione del sapere universale in 
filosofía j matemática e física (pigliando questi vocaboli 
assai largamente), Fesletica non apparliene alie due ul
time, perché 11 Bello colle sue aderenze non é una quan-
tita né cosa sensibile, sebbene abbia sempre congiunta 
una forma sensitiva e un elemento quanlitativo. Riniane 
adunque che faccia parle delle discipline filosofiche che 
versano sopra gli oggelti immaleriali e incommensura-
bili . Ma la filosofía si divide in prima c seconda : quella 
í'ornisce i dati, i primi principia i metodi e i finí di ogni 
scienza, questa sí travaglia su¡ dali propriamenle filoso-
fici che le vengono somminislrali dalla sua sorella, e gli 
studia secondo i principij 11 método ed i l fine suggeriti 
dalla medesima. Ora i l Bello non essendo un primo 
principio, la facollá che ne tralla apparliene alia parte 
secondaria della filosofía. 



(5 PROEMIO 
Ogni ramo della filosofía seconda^ come ogni altra 

disciplinaj piglia la sua materia e le sue leggi, che é 
quanto diré i dati, i principi e i l método dalla scienza 
prima, e in essa s'innesta. Proponendomi io di descri-
vere i primi lineamenti dell5estética, ho dovuto percio 
risalir brevemente a quella base di tutto lo scibile (di 
cui ho tratteggiati i punti cardinali in im'opera giá d i 
vúlgala) per daré alie mié deduzioni i l rigore e la pre-
cisione scientiíica. Avrei dovuto eziandiopremettere una 
critica compiuta delle altrui opinioni che dalle mié dit-
íeriscono; ma questo lavoro mi condurrebbe troppo 
langi, e vorrebbe un libro di non piccola mole. Mi sonó 
perció contentato di proporre i principi e le conclusioni 
piú capitali dell'estetica com'io l'intendo, lasciando per 
lo piú al lettore i l carico di riscontrarle coi pareri d i -
scordanti onde cogliere i motivi che possono giustiíi-
care la mia elezione. Per la stessa causa debbo puré 
omettere molte avvertenze parziali che si accostano alia 
mia teórica, benché gli autori proíessino principi con
traria imperocché sarebbe ingiusto e ridevolmente su-
perbo chi negasse trovarsi nelle opere dei moderni cste-
tici che dovró in parte combattere, molte osservazioni 
e analisi e sentenze argute e verissime; specialmente 
in coloro i quali, filosofando, attinsero ai fonti platonici, 
come sonó, verbigrazia, parecchi scrittori scozzesi, te-
deschi e italiani, dotati di gran sapero e di nobilissimo 
ingegno. I I che ha luogo sovratutto in quelle parti della 
estética che, aggirandosi sul corredo sensitivo del Bello 
e sugli accessorii, anziché sul principale, sonó meno 
acconce ad essere viziate dai falsi principi. 
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C A P I T O L O P R I M O 

D E F I N I Z I O N E D E L B E L L O . 

PER agevolarci i l cammino a trovar la vera deíinizione 
del Bello, ci bisogna in prima dísgombrare gli ostacoli, 
procedendo pervia di esclusione.Dico dunque in prima, 
che i l Bello non é cosa subbiettiva, perché se tal fosse 
dovrebbe ridursi alFutile o al piacevole. Ora i l Bello non 
é Tuti le, che é i l suo maggior nemico; e sebbene una 
cosa bella possa anche profittare a chi la possíede, i l 
godimento della bellezza manca o diminuisce allorché 
quella si considera o si adopera come utile. Oltre che, 
infinite cose sonó utilissime e non belle; altre sonó bel-
lissime e recar non possono^ o almeno non recano, al
cana utilitá, utile importa un'attinenza reale o al-
manco possibile di un oggetto verso i nostri bisogni^ 
laddove i l Bello é indipendente da noi, consiste e si ter
mina in sé stesso, e sarebbe né piú né meno, ancorché 
mancasse di spettatori. E chi lo contempla ne gode 
senza appropriarselo e senza violare od offendere meno-
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mámente la sua indipendenza; laddove si usa o puo 
usarsi ció che giova^ e usufruttuandolo sí distrugge, o 
si scema la sua liberta (1). Quindi é che la materia del 
Bello si apprende solo propriamente per l 'udito e per 
la vista, sensi intellettivi che occasionano la conoscenza 
senza pergere la possessione dell'oggetto; laddove la 
materia dell'utile soggiace al tatto, che piglia e possiede 
le cose che gli appartengono. Alcune di queste consi-
derazioni cadono eziandio nel piacevole, in quanto si 
distingue dal Bello; giacchó i l piacere inchiude puré 
unarelazionedell'oggetto verso un essere senziente atto 
a fruirne; la quale pugna colla essenza del Bello^ indi-
pendente e assoluta. Ma la distinzione di questo dal pia
cere risulta anco da certe ragioni speciali. I I Bello piace 
generalmente; ma tuttocio che piace non é bello, né i 
gradi del diletto sonó sempre proporzionati ai gradi 
della bellezza; e troverai persone dótate di buon giu-
dizio, le quali, confessandoti un oggetto essere avve-
nente e pieno di leggiadria, gliene antepongono un al-
frOjChe tuttavia riconoscono per meno bello. Egli e vero 
che nel favellare ordinario ció che diletta si chiama bello; 
ma le improprietá volgari del discorso debbono essere 
scusate anziché approvate e seguite dal filosofo. I I pia
cere inoltre é solo sentito, e i l Bello é principalmente 
inteso, benché vi concorra puré la facoltá di sentiré: 
Fuño parla únicamente al senso esteriore o interiore, 
cioé ai sentimenti del corpo o aU'affetto; Faltro per via 
de' sensi e della fantasia si riferisce all'intelligenza. 

Se i l Bello non é subbiettivo, dee di necessitá essere 
obbicttivo. Mamerto, tale obbiettivitá non puó esser cosa 

(1) L'HEGEL avverli molió soltilmenle qnesla proprieli es-
ícnziale del Bello. 
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maten'ale né esteriore^ benché sovente sia tale la rap-
presentazione di essa j e quantunque apparisca nel corpOj 
non é i l corpo stesso o proprietá corpórea. Altrimenti 
chi vede una cosa bella dovrebbe in ogni caso cogliere 
¡ssofatto la sua venusta; laddove Fesperienza c'insegna, 
che per difetto di natura o di educazione e consuetu-
dine Tuomo é spesso poco atto od anche inetto ad ap-
prendere certi generi di bellezza, e che i piú non gu-
stano appieno ilBello come prima i l r imirano, mahanno 
d'uopo di qualche tenipo_, e giungono a fruirne non giá 
solo per istinto naturale, ma mediante una certa coltura 
dello spirito. Ora, se per sentiré la bellezza si ricercano 
i l tempo, lo studio, l'esercizio, la consuetudine, e quella 
ingénita disposizion di natura che si chiama buon gu-
sto, chiaro é che i l Bello é distinto dalla specie del corpo 
in cui si mostra3 come quella che non riceve dalle con-
dizioni suddette mutamento vcruno. E veramente, se 
ció non fosse, i b ru t i dovrebbono percepire i l Bello ogni 
qual volta la loro pupilla é fatta come la nostra, e p ¡ -
glia né piú né raeno la forma visiva degli oggetti; do-
vrebbelo apprendere l'uomo bárbaro o selvaggio, la cui 
veduta é pari o superiore di acutezza e di nerbo a quella 
dell'uomo civile. Ma chi osera diré che un cañe , una 
scimmia, o un Lappone, un Ottentotto siano in grado 
di ammirare TÁpolline del Belvedere, benché, se ciechi 
o loschi non sonó, lo veggano al pari di noi? JNiuno an
che vorrá aíFermare che i capolavori deU'arte siano 
molto assaporati dal volgo e dalle persone di rozzo sen-
timento, come da quelle che son fornite di fina e squi-
sita coltura; ovvero che gli uomini eziandio colt i , ma 
che non fanno proíessione di arti belle, pareggino i va-
lenti artisti in questo genere di godimento. Gerto si puo 
credere che niuno abbia mai avuto un gusto cosi per-
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fetto delle infinite bellezze che si Irovano nelie Geor-
giche o nella Trasíigurazione, quanto i sovramani in-
gegni che tali portenti crearono: che i l senso del Bello 
é capace di molti gradi proporzionatamente aU'mgegna 
e alia perizia di chi lo contempla. Qui cade in acconcio 
la conghiettura ingegnosa del Castiglione_, che Alessan-
dro facesse dono della celebre Gampaspe al principe 
della greca pittura, perché niuno potca conoscere e ap-
prezzare tanta beltá come Apelle (1). La forma mate-
riale e i l Bello differiscono essenzialmente fra loro, poi-
ché quella consta di parti simultanee o successive, e 
soggiace alie condizioni del corpo a cui aderisce; lad-
dove i l Bello é uno, semplice^ indiviso, e pari sempre a 
sé stesso. I I Bello é veramente inseparabile da una certa 
forma sensitiva; ma questa forma non é cosa materiale, 
né basta essa sola a produr la bellezza. 

Resta adunque che i l Bello sia un non so che d ' im-
raateriale e di obbiettivo che si aíFaccia alio spirito del-
Fuomo, e a sé lo rapisce. Che questa forma spirituale 
non sia una sostanza, é cosa troppo manifesta da dover 
essere provata. L'oggetto bello é certo sostanziale, se 
sussiste fuori delFimniaginativa; ma la bellezza non é 
che un modo; pigliando questa voce larghissimamente, 
secondo Tuso dei metafisici, per indicare tuttoció che 
non é sostanza. I I Bello non ó giá un modo, come le al-
tre modificazioni del mondo esteriore, ma una entitá 
migener i s , distinta da ogni altra, e che si dee studiare 
in sé stessa, chi voglia averne un concetto adequato. 
Coloro che pongono fra le sostanze tutto ció che non é 
qualitá o proprietá nel senso ordinario di queste voci, 
debbono risolversi a proferir mille assurdi fdosofando 

(d) CortiQ. I . Milano, d822; p. d22,124,125. 
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dal canto loro, e ad interpretar tortamente i íilosofemi 
degli altri. Come accadde a eertnni che, vedendo Pla-
tone attribuire alie idee una somma realta, fanno di l ia 
un politeísta^ quando invece egli professó l'emanatisrao 
oriéntale, tempéralo notabilmente dalle dottrine doriche 
e pelasgiche. Secondo Platone, i l Bello é bensi un'idea 
obbiettiva e assoluta, ma non una sostanza. 

Meno agevole a prima vista c i l determinare se que-
sta entitá spirituale costitutiva della bellezza sia neces-
saria o contingente. Se i l Bello non fosse che contin
gente, sarebbe relativo, e non assoluto. Ora i l Bello é 
assoluto; e basta a chiarirsene i l ragguagliarne i l con-
cetto con quello della materia in cui s'incarna, e me
diante la quale ci apparisce. Imperocché la materia es-
sendo contingente, se i l Bello che 1'adorna fosse tale 
altresi, ne seguirebbe che la cosa informata e i l princi
pio informante avrebbero la stessa natura. Ma chi non 
vede che ció non é , né puo essere? E che la materia, 
verbigrazia, di una bella statua puó essere modifícala in 
mille guise, e anco ridotta al nienle; quando la bellezza 
d'essa é immulabile, c non le si puó nulla levare o ag-
giungere senza distruggerla? L'arlefice avrebbe poluto 
incorporare la sua idea in una materia diversa, lavorar 
di getto in vece di scolpire, fare una opera colossale o 
minuta, e cosi via discorrendo; ma i l Bello in ogni caso 
sarebbe stato essenzialmente lo stesso. Egli é vero che 
alcuno potra diré: io t i negó che Ira la forma e la ma
teria di una statua corra quel divario che aífermi. En-
trambe sonó necessarie per un rispetto, e conlingenti 
per l 'altro; necessarie come idee, conlingenti come cose 
reali. 11 marino si puó infrangere, annullare, modificare 
in cento modi-, gli si puó sostituire i l legno, i l bronzo, 
o un'altra saldezza^ ma l^idea del marmo é immulabile. 
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necessar¡a3 eterna, nc piü né meno di quella bellezza 
che lo adorna. D'altra parte questa bellezza, in quanto 
é attuata e reale nel marino, soggiace agli accidenti del 
marmo stesso, puó perire e dar luogo a una forma d i 
versa: r immutabi l i tá risguarda solamente i l suo stato 
idéale e la sua possibilita, la quale é inalterabile né piü 
né meno della materia in cui é improntata. Ma l'obbie-
zione non calza, perche, riscontrando i l Bello colla ma
teria, non si paragonano due entitá dello stesso genere, 
ma due cose diverse, cicé da un lato un'ídea, e dall'al-
tro una sostanza nella sua concreta e individual sussi-
stenza. Imperocché, ció che fa i l Bello non é giá la sua 
effettuazione in una data materia, la quale é sempre 
contingente, e puo avere o non aver luogo; ma la forma 
idéale della bellezza, che é sempre idéntica a sé stesso, 
né puó essere alterata, senza che venga meno la sua es-
senza. Laddove ció che costituisce la materia come tale, 
non é mica la sua idea, ma si bene la sua realtá, o vo-
gliam diré Tindividuazione di quel concetto di forza in 
cui essa materia consiste. Perció i l divario che corre fra 
le due entitá é incontestabilej e se é vero, come é ve-
rissimo, che la materia sia contingente, se ne dee infe
r i ré che i l Bello é necessario e assoluto. Del resto la 
natura assoluta del Bello risulterá viemeglio dal pro-
gresso del nostro ragionamento. 

Posto che la forma spirituale della bellezza non sia 
contingente, taluno potrebbe credere ch'ella si confonda 
col vero metafisico o matemático, o col bene morale, 
che sonó tre categorie di entitá non sostanziali e tut-
tavia dótate di apodittica necessitá. Ma i l Bello non é i l 
vero semplicemente preso j perché non ogni vero é bello; 
c quando i l vero é anche bello, non c giá tale per sé 
stesso, ma per una nuova qualitá che si arroge alia sua 
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natura. Cosí, esempigrazia, una equazione algébrica puo 
solo chiamarsi bella in quanto esprime un'armonia quan-
titativa acconciamentevestita con certi segni, quasicon-
cetto espresso da leggiadra frase, o cifra scolpita in gra-
zioso anello. Quando si dice generalmente che i l vero é 
bello, si piglia questa voce in senso improprio, come 
sinónimo di dilettevole, perché la veritá é eífettualmente 
i l bene deirintelletto; ma i l placeré intellettuale, co-
meché nobilissimo, é cosa subbiettiva, onde non 6 i l 
Bello, e distinguesi anche di sua natura da quel con
tento che si prova a contemplar la bellezza. Nell'appren-
sione di questa l'intelletto intervienej perché senza i l 
suo concorso non vi puó essere cognizionej ma non é 
solo: e con esso, oltre alia sensibilitá che apprende i l 
contingente della materia, entra in esercizio una facolta 
speciale, di cui i l Bello é propria appartenenza. Definiro 
in breve questa facolta, contentandomi per ora d'infe
r i ré dalle cose dette, che i l vero metafisico o matemá
tico, appartenendo per sé stesso al solo intelletto, non 
vuol essere confuso col Bello. 

11 quale non é anco i l bene morale, perché i l bene 
non si puó in ogni caso chiamar bello se non impro
priamente. Un'azione buona non appare sempre come 
bella, e quando veste tal qual i tá , ció succede per un 
nuovo elemento che le si aggiunge e dalla moralitá si 
distingue. Spesso ancora le opere virtuose ent raño nel 
giro della estética piuttosto come sublimi che comebelle, 
secondoché accade alia virtü eroica. I I bene morale im
porta Tidea di una obbligazionej non cosí i l Bello con
sidéralo ín sé stesso, senza estrinseca attinenza. L'uomo 
non ha l'obbligo di far lavori belli^ come ha quello di 
far opere buonej e chi dicesse, per cagion di esempio, 
che RaíTaello avrebbe mancato verso i l debito della virtü 
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se avesse avuto piú cura della onestá dei suoi costumi 
che della eccellenza de'suoi dipint i , moverebbe a riso. 
Sarebbe non meno piacevole raíTaticarsi a provare che 
un sommo artefice puó essere un nomo viziosissimo, e 
che i l poeta piu infelice nel magistero de' versi é capace 
di santitá sovrumana. Perché quanto questo é evidente, 
tanto l'altra sentenza é assurda. Se Tuomo, parlando in 
genérale , é anche moralmente obbligato a recare nel-
l'esercizio dell'arte quella maggior perí'ezione di cui é 
capace,, i l dovere non nasce punto dal concetto del Bello 
per sé medesimo, ma da un fine ulteriore e morale; 
nello stesso modo che da questo fine solamente proviene 
i l mérito virtuoso, che si acquista esercitando l'arte a 
uno scopo onesto indiritta. Imperocché se l'artista non 
si studiasse di porre tutto l'ingegno suo nell'opera in -
trapresa, mancherebbe e verso chi glierha allogata, e 

. verso la patria, che dee illustrare coi frutti della sua pe-
rizia, e verso gli uomini in genérale, a cui é tenuto di 
recar, potendo, un innocuo e nobile diletto, e verso i l 
decoro dell'arte propria, cui nuoce la trascuranza di chi 
l'esercita, e anche verso i l proprio onore, del quale 
niuno puó essere ragionevolmente incurioso e sprezza-
tore ogni qual volta i l disprezzo non sia dettato e san-
tificato da un bene superiore. Ma queste considerazioni 
sonó estrinseche alie ragioni del Bello e appartengono 
a quelle del buono. Ora se i l bene morale ha i l suo fine 
in sé stesso, e se i l Bello non puó pigliare una qualitá 
e un valore morale se non in quanto si ordina al bene, 
ne segué che i l bene ed i l Bello diíferiscono essenzial-
raente fra loro. 

Se adunque i l Bello é necessario perché é un'idea 
obbiettiva, e se questa idea non é i l vero né i l bene, 

. potrem credere di doverci accostare alia dottrina dei 
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Platonici, dicendo con ess'i, che i l Bello e una idea sui 
generis risedente nel Logo, e comunicata alio spirito 
umano mediante i l suo consorzio colla ragione divina 
e assoluta. Ma le idee platoniche sonó generiche o spe-
cifiche. Le idee generiche possono essere piü o meno 
generiche, ma sonó sempre astratte, e ci rappresentano 
i l loro oggetto in un modo che non puó realmente sus-
sistere. Che noi abbiamo l'idea generalissima del Bello, 
e che questa idea si suddivida in altri concetti meno 
generici di bellezza, é fuor di dubhioj ma queste co-
gnizioni astratte non potrebbero aver luogo se non 
precedesse la conoscenza di un Bello concreto. La con-
cretezza é di due sorti , reale o idéale. La concretezza 
reale é la sussistenza individua delle cose; Fidéale é i l 
concetto specifico che le rappresenta. L'idea specifica é 
quella che rende imagine della cosa con tutte le sue 
parti e proprietá integrali, per forma che non le manca, 
a sussistere realmente che la sua individuazione. Percio 
neirordine delle cognizioni l'idea specifica contiene tutta 
quella determinazione e concretezza che puó caclere 
nella idealitá delle cose. Si dee dunque ammettere, oltre 
la notizia genérica del Bello, una conoscenza particolare 
che abbraccia le idee specifiche di tutte le cose capaci 
di bellezza, e che é verso quella cognizione genérica cío 
che e i l concreto verso l'astratto. Fra i Platonici alcuni 
non hanno per obbiettiva ed innata altra idea estética 
che quella del Bello in genere, la quale essi defmiscono 
in diversi modi. Secondo la piü coinune di queste defi-
nizioni, resa illustre da sant'Agostino e dal Leibnizio, 
i l Bello sarebbe una varieta ridotía a unita. Non dis-
siinile é la sentenza di alcuni discepoli di Pitagora, af-
fermanti la bellezza essere WVL armonía . - e benché l ' in-
tendere quest 'armonía pitagórica non sia facile, per 
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roscur i tá del linguaggio simbólico, la scarsitá e Timper-
fezione dei documenti a noi pervenuti; tuttavia par 
chiaro che si volea significare con questo nome una 
certa unione fra i principi positivi e negativi delle cose, 
dalla quale nasce la vita, la bellezza e la conservazione 
deiruniverso. Ora, siccome i principi positivi dei Pita-
gorici si riducevano aU'Uno e i contrari al Moltiplice, 
secondo la terza delle loro dieci categorie ( l ) , percio 
Tarmonia di Pitagora dovea essere sostanzialmente una 
varietá ridotta a un i tá , qualunque fosse i l modo spe-
ciale in cui egli e i suoi partigiani immaginavano fatta 
questa riduzione. Si puó quindi considerare la defini-
zione pitagórica del Bello conforme in sostanza a quella 
dei suddetti Platonici. La qual definizione non é appli-
cabile al Bello, se non in quanto consta di elementi 
quantitativi, come si vede specialmente in alcune a r t i , 
quali sonó T architettura e la música. E siccome non 
v'ha lavoro estético che eseluda per ogni verso la quan-
titá, si puó diré da questo canto, che Tunificazione del 
moltiplice é condizione necessaria della bellezza. Ma 
certo non ne é i l solo principio^ non é la fonte di quella 
suprema eccellenza, detta dai moderni idéale , ch ' é la 
cima del Bello nelle opere dei poeti e degli artefici. Ghí 
dicesse, per esempio, che quella celeste leggiadria onde 
sonó decórate le Madpnne del Sanzi e le figure del Ca-
nova risulta únicamente dalle proporzioni quantitative 
del volto e della persona immaginate dal pittore o dallo 
scultore,farebbe ridere gli artisti, i quali sanno che cosa 
sia espressione. Le proporzioni si richieggono certo a 
fare un bel visoj ma non costituiscono la parte piü squi-
sita, difficile, recóndita del bello, non son la radice di 

( i ) ARISTOT., Metaph.. \ , 5. 
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quella bellezza spirituale, di quella grazia incorapara-
bile, che non si puó esprlmere con parole, non insegnar 
colle rególe, e che fa la meraviglia del mondo e spesso 
la disperazione degli artefici piü famosi. Che se si af-
ferma anche in questo caso, i l Bello nascere da un'oc-
culta nnione, armenia, proporzione, concordia delíe 
fattezze e delle membra, egli é chiaro che, pigliandosi 
queste voci metafóricamente e come sinonime di bel
lezza, non dicono né piú né meno di questa voce e non 
bastano a fare una buona definizione. Anche un poema 
per esser bello dee rappresentare una varietá di cose e 
di eventi ridotta a unitá^ ma chi dirá in ció consistere 
le piü eminenti bellezze poetiche, né ricercarsi ad altro 
fine gli spiriti di una fantasía creatrice? Se cosí stésse 
la cosa, i mediocri scrittori potrebbero pareggiare i 
sommi, e la poesía sarebbe piü tostó una faccenda d i 
erudízione, di memoria, di pazienza, di studio, di cal
cólo, di buon giudicio, che d^inventiva e d'inspirazione. 
I / I ta l ia Liberata sarebbe pari airiliacíe e superiore al 
Furioso, poiché dal canto deirunita della favola i l Tr is-
sino gareggia con Omero e vince FAriosto. La varietá 
e l 'unitá estética non sonó mica astratte e mor te, ma 
concrete e vivej e in questa vita intima, non riducibile 
a nessuna proporzione o ragione quantitativa, vedremo 
fra poco consistere l'essenza del Bello. Che se, dicendo, 
i l Bello essere la riduzione della varietá al l 'unitá, s ' in-
ten(ie sotto i l norae di varietá i l moltiplice sensibile i n 
cui la bellezza s'incarna, riman sempre a cercare in che 
sia riposta l 'unitá misteriosa di cssa. Egli é secondo tale 
intendimento che ho altrove aí íermato, i l Bello essere 
composto di due elementi. Tuno ¡ntellettivo, che é una 
certa uní ta, e l'altro sensitivo, consistente nel moltiplice 
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da cul l 'unitá é accompagnata (1). Ma in che rlsiede essa 
imita? Tal é i l problema di cui al presente ricerco la 
soluzione. 

Un'altra schiera di Platoniei, oltre al Bello genérico^, 
ammette un Bello speciíico., derivante dalle idee specifi-
che delle cose. Le idee specifiche rappresentano tutte le 
proprietá e le condjzioni degli oggetti, i l cui concorso 
é richiesto alia formazione deirindividuo, e contengono 
tutto ció che v'ha nell'individuo stesso, salvo la síiá real 
sussistenzá e i difetti o le superfluitá accidentali che in 
lu i si trovano. Esse adunquc si possono considerare 
come gli esemplari degl'individui stessi, che3 dai difetti 
e accidenti in fuori, loro corrispondono, come un r i -
tratto si conía coU'originale che rappresenta. Non é giá 
che le idee specifiche non siano anch'esse rcall in un 
modo loro proprio; ma sonó reali come idee e non 
come cose; la realtá loro é in uno spirito, non fuori di 
ogní spirito: é necessaria; assoluta, eterna^ non contin-
gente, temporaria, relativa- é insomma una en ti ta apo-
dittica, che esprirae una mera possibilitá (la qnale come 
tale é necessaria), e non una sussislenza soggetta agli 
accidenti delle cose créate. Ora, queste idee specifiche 
bastano esse a costituire i l Bello, come vogliono alcuni 
filosofi? (2) Nol credo; ed ecco le mié ragioni. Le idee 
specifiche sonó veramente i tipi intelligibili delle cose, 
e come tali le rappresentano, non giá come la copia 
rappresental'originale, ma come roriginale rappresenta 
la sua copia. Questa rappresentazione pero si fa in modo 
meramente intellettivo^ e per essa gli oggetti si spo-

(1) Introdusione alio studio della filosofía, lib. I , c. 5, arl. o. 
(2) II piú recente difensore di questa opinione é il LAMENTÁIS, 

iicWEsquisse (Vune ¡Mlosophie* 
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gliano delía indiviclualitá loro. Quindi é che le idee spe-
cifiche non parlano all'immaginativa, ma solo alFintel-
letto; e benché l'immaginativa, come facoltá riprodut-
tricedei sensibüi, sommínistri all'intelletto le condizioni 
formanti Tesscnza specífica delle cose^ questo intervento 
della fantasía é aífatto subordinato alFintelletto, che, pi-
gliando qúei material! morti e sparsi, gli accozza in modo 
meramente intellettuale, senza che Taltra potenza operi 
per contó proprio e aggiunga qualcosa di nuovo alia 
cognizione della mente e alie impressioni del senso. I n -
somma la fantasía interviene solo come ministra e serva 
deirintelletto, e quasi mezzana tra lu i e le cose este-
r i o r i , nella formazione delle idee specifiche, non come 
signora e creatrice. Ora mrtdea che sí riferisce diretta-
mente al solo intelletto é vera, non bella, se giá i l Bello 
non si confonde col vero. I I vero é l 'eñtíía delle cose in 
quanto é appresa dalFintellettoj e tale é Fidea specífica, 
i l tipo intelligibile degli oggetti; laddove i l Bello i m 
porta un non so che di piú, che non si trova nella co
gnizione intellettiva. E qual é questo elemento proprio 
del Bello, se non la vita, rindividualitá dell'oggetto, per 
cui Fidca specífica, uscendo dal giro delle mere intelle-
zíoni, veste una specie di personalitá sua propria, lascia 
di essere una semplice cognizione, una cosa morta, e 
diventa una cosa viva? Se i l Bello consistesse nei solí 
tipi intellettualí, non vi sarebbe piü alcun divario f r a i l 
poeta e lo scienzíato, fra l'artista e i l filosofo; ogní uomo 
fornito di mente sana e atto a formarsi un'idea giusta 
e precisa delle varíe specie di cose sarebbe capace di 
far opere eccellenti nel dominio della poesía e dell'arte. 
Ma chí non sa che a tal eífetto Tingegno speculatívo piü 
stupendo e l 'erudízíone piú. ricea non bastano, se non 
ci si aggiunge una virtü speciale, che chiamasi fantasía^ 
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estro, inventiva estética, e che é verso i l Bello ció che é 
la maestria di scoprire le attinenze recondite rispetto 
al vero? I I Bello risiede nei porta t i di questa facoltá e 
non nei soli tipi intelligibili , che appartengono al cono-
scimento. La vita erindividualita, che formano l'essenza 
di esso, non sonó giá quelle che hanno luogo in natura 
e nell'ordine delle cose realij imperocché, se ció fosse, 
pr imieramenté non si darebbe i l Bello dell'arte, le fat-
ture artificióse non individuandosi né vivendo realmente. 
Ino l t re , raancherebbe per noi lo stesso Bello naturale; 
giacché le opere di natura, come ho giá avvertito, non 
sonó belle a rispetto nostro per le loro intrinseche per-
fezioni, e spesso incontra che la loro bellezza reale non 
é sentita dallo spettatore, che pur c testimonio della 
loro sussistenza e della loro vita. II Bello naturale, come 
Bello e in ordine agli uomini, non si distingue dal bello 
artificíale: amendue riseggono in una entitá loro co-
mune, che non puó essere Findividualitá e la vita reale 
d i cui manca i l mondo dell'arte. Resta adunque che tale 
individualitá e vita, non appartenendo alie cose este-
r io r i , sia opera di una special facoltá, che dando ai tipi 
intellettivi degli oggetti una forma spirituale, é la vera 
fonte della loro bellezza. Questa facoltá é la fantasía o 
immaginazione estética. 

Per ben chiarire i l difetto della dottrina platónica 
che sto esaminando, mi si conceda i l fermarmi ancora 
un istante a considerare i l divario che corre fra i l Bello 
e la cognizione intellettiva delle cose. lo noto che i no-
stri concetti, cominciando dalle notizie piü astratte e 
discorrendo sino alia percezione immediata degli og
getti concreti e reali, formano una scala o graduazione 
d i conoscenze di varié specie. L'idea genérica é la piü 
incompiuta di tutte, ed essendo una mera astrazione 
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non puó cadere nella fantasía3 né uscire dal semplícc 
intellctto. Ella puo esserc piú o meno genérica^ e la sua 
estensione per questo rispetto c in ragione inversa della 
comprensiones come dicono i logici.L'idea speclfica rap-
presenta compiutamente l'oggetto suo, salvo Tindivi -
dualitá reale, i difetti e gl i accidenti di cui lo spoglia; 
e benché abbisogni della facoltá di astrarre per r imo-
vere queste condizioni, per ogni altra parte raífígura 
Toggetto concretamente. I n virtü di questa determina-
zione e concrctezza, l^idea specifica puó cadere nella 
immaginativa e divenire un fantasma, ogni qual volta 
questa facoltá r informi , ranimi , la vivifichi mentalmente^ 
vestendola di quei colorí , mot i , atti e sembianti sensi-
t iv i che le danno una spezie di corpo^ e la fanno essere 
una effigíe perfetta deir individuo in cui Tidea si attua 
o puó attuarsi realmente. I I fantasma non diíferisce daí-
l'idea specifica che é giá compiuta e determinata^ se non 
per l'arrota di un nuovo elemento, cioé di quella sus-
sistenza e individualitá mentale, per cui lo spirito si 
rappresenta come reale^ vivo, animato i l tipo intellet-
t ivo, benché nol sia in eífettoj individualitáj che non 
sussiste fuori di csso spirito, ma che rappresenta fan
tásticamente la sussistenza reale degli ogget t í , come 
I'ídea specifica rappresenta intellettivamente le altre loro 
condizioni. I I fantasma é adunque una sorta di en ti ta 
intermedia fra Fidea specifica e l'oggetto reale qual ci 
é dato dalla percezione, ed é opera della immaginativa, 
come l'idea specifica appartiene all'intelletto. E síceome 
l'idea specifica é i l tipo intellettivo degli oggetti, i l fan
tasma prodotto dalla facoltá estética ne e i l tipo imma-
ginativo o fantástico. 

11 tipo intellettivo non contiene in sé stesso i l tipo 
fantástico; come quello che aggiunge un nuovo ele-
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mentó estrinseco alie mere intellezioni; ma airinconfro^ 
i l tipo fantástico comprende veramente TintellettivO;, e 
senza di esso non puó sussistere. Imperocché i l fanta-
sma, essendo l'idea specifica individuata mentalmente, 
dee essere preceduto da tale idea, dee avere in essa i l 
suo fondamento, e appropriarsela come parte intégrale 
della propria natura. Senza l'idea specifica, i l fantasma 
non é meglio possibile che l'esistenza reale della mate
ria senza la forma, per parlare i l linguaggio dei Peri-
patetici; giacché i l tipo intellettuale é la forma deirira-
maginativo, come le forze créate sonó la materia del-
Tindividualitá reale. I k n n o dunque ragionc i Platonici 
di considerare Fidea specifica o sia i l tipo intellettivo 
come parte integrante e essenziale del Bello; ma errano 
a credere che basti sola a costituir la bellezza e che 
questa non risulti da due elementi. Tuno dei quali ap-
partiene all'intelletto e Taltro alia fantasía. lo definisco 
adunque i l Bello l 'unione individua d i u n tipo in te l -
Urjihile con u n elemento fantástico falta per opera del-
r immaginazione estética. 11 senso preciso di questa 
definizione in tutte le sue parti r isulterá yie meglio 
dalle cose che si diranno in appresso. 



G A P I T O L O S E G O N D O 

O R I G I N E D E L L I D E A D E L B E L L O . 

Dalla deílnizione soprascritta s'inferisce errar grave
mente chi stima che la notizia del Bello si acquisti colla 
sola considerazionc e col ragguaglio degli oggetti real¡3 
che é quanto diré col sussidio dcU'csperienza. Imperoc-
che come mai i dati speriracntali potranno porgere un 
concetto che non si contiene in essi, qual é i l tipo in -
ícllettivoj e conseguentemente i l tipo fantástico? Tut t i 
sonó d'accordo che i l tipo intellettuale di una cosa non 
ci c dato da un oggctto particolare^ perché o non si 
trova al mondo un oggetto che lo contenga a compi-
mento^, o almeno moltissimi uomini posseggono la co-
gnizione di esso tipo, i quali non si sonó mai abbattuti 
a vederlo rapprcsentato pienamente di fuori. Ma parec-
chi filosofi pretcndono che si formi dallo spirito col pa-
ragone degl'individui reali , che imperfettamente lo 
esprimono. Ma se lo spirito ha da comporre i l tipo, dee 
procederé secondo una certa regola e non a capriccio 
od a caso; e quale é questa regola, quale puó esserc, 
se non la notizia anticipata di esso tipo? I I discorso de
gli esteticiempirici ¡nvolgedunque unapetizion cliprin-
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cipío. —. Lo spirito trae la notizia del tipo dal riscontro 
deglioggetti .— Q ueste son parole che non dicono nulla. 
I I tipo non si puó cavare dagli oggettij niuno de5 quali 
i l contiene, e non contenendolo, non puó somministrarlo 
a chi lo cerca. I I paragone ci puó solo rivelare le atti-
nenze che corrono fra gl i oggetti; ma i l tipo non é 
un5attineuza: non c cosa relativa, ma assoluta: non c un 
semplice aggregato, ma un accordo armónico, ún ico , 
indivisibile. — Ció che manca in un individuo si r ín -
viene in un altro^ tantoché, rimovcndo tutt i i vizi c 
compiendo le lacune che nelle cose reali si trovano, 
¡'artista puó formare un modello perfetto, come Zeusi 
togliendo qua una bocea, la gl i occhi, da una donna ¡1 
profilo del volto, da altre le altre par t í , formó TElena 
dei Grotoniati. — Ma come mai l'artista puó sapere che 
ció che manca in un oggetto e si trova in un altro é un 
difetto estético? Forse i l superfino é meno vizioso del 
mancamento? E se non é, come puoi sentenziare che di 
due individui Tuno manchi del convenevole anzi che 
l 'altro abbia del soverchio? Come puoi diré , pogniamo, 
che di due visi Tuno sia b ru t to , perché ha i l naso piú 
corto del!'altro, in vece di aíFermare che i l secondo é 
deforme, perché i l suo naso é piú lungo che quello del 
primo? T i salverai forse dicendo che sei guidato nel tuo 
giudizio dalle proporzioni? Ma come conosci le propor-
zioni che convengono a un bel volto? Non certo per 
esperienza, perché non si da volto in natura perfetto 
da ogni parte. E ancorché si desse, come saprestí che 
questo volto privilegíate é i l piü perfetto di tut t i ? Credo, 
perché mirándolo saresti avvertito da una voce secreta, 
anteriore a ogni discorso, e forzato a sclaraare: questo 
é bello. Ma che sarebbe questa voce se non 1'intuito 
mentale di un tipo che, riscontrandosi coll 'oggetto 
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esterno, t i avviserebbe della sua eccellenza? Le propor-
zioni quantitative noncadono in ogni genere dibellezza; 
ma anche dove cadono, non essendo mai i l risultato di 
un calcólo o del discorsOj l'uomo non potrebbe appren-
derle se non fosse guidato a principio da un modello 
intuitivo. COSÍ per discendere all'esempio di Zeusi, se 
qucsto pittore non avesse avuta l'idea anticípala di una 
formositá perfetta, non avria potuto farsene i l coneetto 
anche passando a rassegna tutte le donne dell'universo. 
Imperocché non avrebbe saputo come scegliere le varié 
fattezze c accordarle insiemc per modo che armónica
mente si rispondessero/ e ogni membro avesse verso se 
medesimo e verso gli altri queila convenienza e propor-
zione da cui emerge la beltá delle parti e del tutto. Si 
dee dunque conchiudere, che i l giudizio che fucciamo 
sulla bellezza dei corpi é veramente TeíFetto di un pa-
ragone; se non che i l paragone non corre fra i varii 
individui solamente, ma fra ciascuno di essi e un tipo 
spir í tuale, che non puó essere cavato dalle cose este-
r io r i . 11 qual tipo é come i l famoso rególo di PolicíetOj 
che non avrebbe mai potuto foggiare un modelío ac-
concio a servir di norma alio statuario per le propor-
zioni del corpo umanOj se non F avesse preconosciuto 
mentalmente. 

1/osservazione e lo studio di natura si ricercano 
senz'alcun fallo acció l'uomo possa riflessivamente co-
noscere e incarnare colla fantasia e riprodurre coll'arte 
quei tipi intellettuali che g i i sonó somministrati dalla 
ragione. Le idee estetiche soggiacciono per questa parte, 
nc piú né meno, alie condizioni proprie di ogni idea 
razionale. I psicologi dipolso oggidi consentono, esservi 
molt i concetti che non provengono dal senso, e tuttavia 
aver non si possono se i l senso non entra in esercizio 
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c non aíTcrra gli oggetti corrispondenti; tanto che la 
í'acollá sensitiva non genera talicognizioni^male eccita, 
non le produce come causa materiale ed eíficiente, ma 
come semplice occasione. Si tiene eziandio per fermo, 
che niuno dei due elementi sensibile ed intelligibile ha 
una precedenza cronológica sull'altro^ e che ambi sonó 
veramente s imul taneé giacché Tuno non puó esserc 
pensato senza i l suo compagno. Alia stessa condizione 
soggiacciono le idee estetiche e i tipi immaginativi che,, 
sebbene di origine sovrasensibile, non possono entrare 
nello spirito umano, se questo non ha la percezione di 
tali oggetti che abbiano con quelli qualche sirailitudine. 
11 tipo insomma non c ripensabilc se non in quanto si 
vede la copia di essoj ma siccomc questa non c mai 
perfetta, e ancprché fosse tale^ niuno i l saprebbe senza 
la precognizione del suo csemplare, perció i l concetto 
tipico non emerge dalla considerazione della copia, ma 
l'accompagna solamente. E perciocché le varié copie 
possono accostarsi piu o meno al perfctto esemplare, lo 
studio d'ungran numero d'inclividui e de'migliori age-
vola e avvalora non poco l'ingegno dell'artista; e la no-
tizia del tipo, la quale c pur capace di maggiore o mi 
nore perspicuitá, precisione, finezza (onde nascono le 
varietá speculative ed estetiche dcgl'ingegni), risponde 
per ordinario allasquisitezza dcirosservazione estcriore. 
11 che procede dallo stesso principio, per cui l ' intell igi-
bile non si puó percepire senza i l sensibile, e la preco
gnizione del primo importa un primate lógico, non una 
precedenza di tempo. 11 qual principio si e la strctta 
unione che corre ira la ragione e la sensibilita, indiviso 
nell 'unitá sostanziale dello spirito, come indivisi sonó lo 
spirito e i l corpo nelPunitá personalc dell'uomo. Lascio 
stare che Fosscrvazionc esterna e gli csperimenti si r i -
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cercano eziandio per abilitare l'artista a ben maneggiare 
e paclroneggiare la materia in cui incarna i suoi dise-
gn¡i o sia questa materia i l marmo,, ovvero i l metallo, 
o i colorij o la voce., o i l linguaggio^ o altro. Per tutte 
queste cagioni, benché l'arte e la poesia non siano pro-
priamente una iraitazion di natura (come dichiareró a 
suo luogo), lo studio diligente e profondo di essa na
tura é tuttavia necessario per fare i l poeta e l'artista. 
Tale studio é, come diré, l'educazione e disciplina este-
tica, i l tirocinio mentalCj per cui la fantasia si avvezza 
a ben cogliere i t ipi intelligibilí derivati da piíi alto 
fonte^ a convertirli in tipi fantastici, ad estrinsecarli ed 
esprimcrli perfettamente col magisterio della parola e 
colle industrie dell'arte. 

Ma qual c questo fonte da cui scaturiscono i t ipi in-
tellettivi? Qual é i l principio onde nasce queirelemen-
to speciale che l i converte in tipi íantastici? Insomma, 
qual e Forigine del Bello, poiclié essa non é ingenerata 
dai sensi e dalla esperienza ? Quistione ¡mportantissima, 
che, per essere trattata degnamente_, vorrebbe un libro, 
lo mi contcnteró di accennarnc anzichc dichiararne la 
soluzionc^ e siccome i l Bello consta di due elementi, 
cominceró a diré deU'intellettivo. Secondo una dottrina 
antichissima, che risale alie prime origini del genere 
umano, conservata in parte dai íiiosofi orientali, non 
ignorata da Platone, maturata dagli Alessandrinij pur-
gata da ognl mistura di panteísmo per opera dei prími 
maestri cristiani, e singolarmente di santo Agostino, 
professata da alcuni illustri realisti del medio evo,, e per 
ultimo innalzata al grado di teorema scicntiíico da Nic-
coló Malebranche, Fuomo possiede le idee specLÍiche 
delle cose in quanto le vede in Dio stesso per virtü di 
quella comunicazione naturale c humánente che ogni 
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spirito creato ha colla Mente creatrice^ onde nasce T i n -
tender nostro e r¡ntelligib¡litá delle cose. Ma i l método 
del Malchranche, benché rigoroso^ come Sigismondo 
Gerdil ha mostrato^ procedendo per via di esclusione^ 
ed essendo indirettOj non basta alia scienza, né ha po
luto salvare la teórica malebranchiana dalle aggressioni 
dei falsi íilosoíi e mantenerla in piede. lo mi sonó adope-
rato i n un altro mió scritto a stabilir la dottrina vetusta 
e autorevole di cui i l Malebranche fu semplice ristorato-
rej sovra piú salda base, mostrando che la visione idéale 
é una consegucnza diretta dei pr imi principi di tutto lo 
scibile, e che risulta rigorosamente dai vincoli apodittici 
della mente umana colsuo CreatorellO.L'uomOjin quan-
to riílette e filosofcggia, sale da sé a Dio, i l che far non 
potrebbe se prima non fosse disceso da Dio a sé stesso, 
mediante l'operazione anteriore delTintuito, senza di 
cui la riflessione non potrebbe ayer luogo. 11 modo con 
cui i l nostro pensíero trapassa da Dio a sé medesimo, é 
análogo al modo con cui lo spirito pensante e ogni cosa 
creata procedono dal loro principio j giacché l 'ordine 
della cognizione vuol rispondere a quello della real tá , 
e i l légame idéale della notizia di Dio con quella che 
Tuomo ha di sé dee immedesimarsi col vincolo reale di 
Dio colle sue ñitture. L'opposizione tra Tidee e le cose, 
ira l'ordine del conoscimento e quello delle csistenze, 
involge contraddizione e mena alio scetticismo. Ora i l 
vincolo reale del necessario col contingente c la crea-
zionej dunque lo spirito, come conoscente^ muove da 

( i ) Prego il lettore ad avvertlre che qui si Iratta di un solo 
teorema malebranchiano , c non di tulla la dotlrina del Male
branche, c tampoco di taita la filosofía in sé stessa, la quale non 
consta di un teorema solo, come alcuni credono, ma di molti, 
anzi moltissimi, assai piü che ogni altra scienza. 
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DiOj perché é da Dio creato, perché i n virtú dell'intuito 
percepisce l'atto creativOj perché ne é testimone e spet-
tatore continuo ̂  perché lo vede direttamente e imme
diatamente coll'occhio deiranimo, come apprende coi 
sensi le proprietá de'corpi, perché ripugna che la prima 
cognizione delle cose non sia immediata o le rappre-
senti altrimenti disposte e ordinate che non sonó in sé 
stesse. Ogni notizia astratta deefondarsi in un concreto; 
e se da un lato senz'astrazione non si puo riflettere nc 
ragionare, dall'altro lato non si puó astrarre senza la 
percezione di un concreto che serva di base, come la 
cognizione riílessa non é possibile senza un intuito pre
cedente. L ' intui to dee dunque porgere concretamente 
tutte quelle notizie che, resé astratte dalla riflessione, 
sonó la materia dei nostri pensieri e di ogni nostro ra-
gionamento. Or noñ é egli chiaro che ogni discorso si 
riduce in fine in fine alie idee di Dio, del mondo e della 
creazione, I'ultima delle quali é i l légame delle due p r i 
me? Dunque i l concreto primitivo, appreso dall 'intuito, 
e fonte di ogni cognizione riíiessa, si trova espresso ade-
quatamente in questa proposizione: VEnte. crea le csi-
stcnze; la quale fu da me chiamata fo rmóla idéale. Essa 
abbraccia la réattá universale nella dualitá del neces-
sario e del contingente, esprime i l vincolo di questi due 
ordini, e collocandolo nella creazion sostanziale, riduce 
la dualitá reale a un principio único, al l 'unitá primor-
díale dell'Ente, non astratto, complessivo e genér ico , 
ma concreto, individúalo, assoluto e creatore. Lo spirito 
vede TEnte come causa, perché lo percepisce in rela-
zione col mondo, suo effettoj lo vede come causa prima 
e assoluta, perché necessario e avente in sé la ragion 
suííiciente della real ta propria; lo vede come causa l i 
bera e creatrice del mondo, perché contiene la ragione 
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sufíiciente delle cosemondane, che possono essere e non 
essere. Ogni causa c creátrice in quanto é causa j ma le 
cause créate, come contingenti e finite che sonó, pro
ducen semplici modi j laddove la causa prima é produt-
trice di sostanze, come assoluta e infinita,; imperocche, 
avendo essa yerso le cause seconde la stessa relazione 
che le cause seconde verso gli effétti loro, se queste sonó 
creatrici di modi e di semplici eíFetti, la causa prima 
dee essere creátrice di sostanze, essendo creátrice delle 
cause seconde, ciascuna delle quali é una forza e quindi 
una vera sostanza. Coloro che negano la creazion so-
stanziale, debhono anche negare la causalitá assoluta, 
e con essa la relativa] giacché in che modo, tolta vía la 
cagion prima, si possono far buone le seconde? Biso-
gnerebbe adunque ccssare ogni causa, annullare Tas-
sioma di causalitá ,' e profcssare con Davide l íume uno 
scetticismo senza l imi t i . La sola analisi deiridea di causa 
basta percio a spiantare i l panteísmo; i l quale se fosse 
vero, non si darebbe alcuna causa nel mondo, i l pr in
cipio di causalitá, cosi importante in tutto lo scibile, sa-
rebbe una chimera, e i l panteismo stesso riuscirebbe 
assurdo. Ecco in che modo la tela originaria dello spi-
rito umano presuppone di necessita un intuito concreto 
e primitivo, che ha per oggetto immediato le tre nozioni 
anzidelte contenute nella formóla idéale, e disposte sc-
condo Pordine significato da essa formóla. 

Espongo di voló un progresso filosófico, che ho lar
gamente dichiarato in un libro a cui potranno ricorrere 
i lettori del presente articolo, se non giudicano queste 
considerazioni indegne di esame (1). La teórica della for
móla idéale cosi concepita risolve appieno la quistione 

(1) Introduzione alio studio ddla filosofía, lib, 1, c. 4, 5. 
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dell'origine delle idee,, c porge una dimostrazione r i 
gorosa e diretta della visione idéale del Malebranche. 
Tutte le idee nascono da una prima idea, come tutte le 
cose da una prima cosa, come tutte le cause seconde da 
una cagion prima, atteso che Tordine della cognizione 
risponde a quello della realtá. Iddio e la prima cosa, i n 
quanto sussiste da sé, la prima causa, in quanto crea le 
esistenze, e la prima idea, in quanto si conosce come 
intelligente e intelligibile per virtú propria, e rende in-
telligibili , conoscendole, le esistenze da lu i créate. LJin-
telligibilitá si travasa dalla prima idea nelle altre intel-
lezioni, come la realtá si comunica dalla prima causa 
alie sue ñi t ture , cioé per via dell'atto creativo- Lo spi-
rito umano percepisce sé medesimo e le altre esistenze 
nell'alto stesso humánente con cui vengono créate, e le 
percepisce coU'inluito ch'egli possiede della causa crea-
trice, e mediante Fintelligibilitá che si tragitta da que-
sta suprema causa negli eífetti della creazione. Certa-
mente, lo spirito non potrebbe intender sé stesso né le 
altre cose íinite, se non íbsscro intell igibili ; nc la crea-
tura puó essere intelligibile per vir tú propria, ma solo 
per opera della intelligibilitá che le viene comunicata 
dal suo Fattore. Gr che cos'c Fintelligibilitá di ogni og-
getto creato se non la sna idea speciflca e i l tipo intellet-
tivo di cui l'oggetto é la copia? Ma i l tipo intellettivo. 
rappresentando una mera possibilitá,é necessario, eter
no, assoluto, c quindi appartenente all ' essenza della 
mente creatrice. Se dunquelo spirito percepisce sé stes
so e le altre creature, mediante rintelligibilitá loro co
municata dal Creatore^ egli é chiaro che ció succede in 
quanto egli percepisce i reali individui nei t ipi intellet-
tivi che l i rappresentano, e contempla questi tipi dove 
necessariamente riseggono, cioé in Dio , entrando in 
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commercio colla divina mente in virtú deU'atto creativo 
da cui esso spirito trae i l suo essere e ogni sua potenza. 
Lo spirito insomma vede i tipi mentali delle cose nella 
mente suprema, grintelligibili relativi nell5 intelligibile 
assolutOj e le idee specifiche nell'idea infinita. Perció se 
r individuali tá delle cose créate si apprende intuitiva
mente, discorrendo dal primo nell 'ultimo membro dol
ía formóla idéale, e trapassando peí termine intermedioj 
le idee specifiche di quelle si acquistano posando nel 
primo termine, che é i l loro proprio albergo. Ma sicco-
me d'altra parte la parentela dell'intelletto col senso é 
cosi intima che 1'intelligibile non puo essere ripensato 
se non coH'occasione di un sensibile risultante dal l 'u l 
timo membro della formóla, perció i tipi intellettivi non 
si possono apprendere dallo spirito s'egli non discorre 
simultáneamente dall'Ente neiresistenze, e non abbrac-
cia con un'occhiata tutta la formóla. 

I t ipi intellettivi esprimonolasemplice possibilitá delle 
cose, appresa dallo spirito neiridea deU'Ente, mediante 
i l concorso dei due altri membri della formóla. Nello 
stesso tempo che la ragione percepisce col concorso del 
senso gl'individui contingenti e i l principio causante che 
l i produce, ella coglie nell'intelligibilitá della causa as-
soluta le specie ideali che rendono intelligibili essi i n -
dividui, e come possibili l i rappresentano. Onde si scor-
ge quanto poco sia fondato lo scrupolo di certuni che 
ripetono le idee specifiche dalla percezione sensata de-
grindividui e dalla considerazione del mondo esteriore, 
parendo loro strano ed incomodo l'ingombrare la men
te di tante migliaia di enti intellettuali, quali sonó i t i 
p i delle cose. Gerto, se questi t ipi dovessero stare r i n -
chiusi nel celabro come in una scarabattola, in un astuc-
chio; i n una pettinieraj la cautela di costoro sarebbe 
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ragionevole. Talí piacevoli discorsi muovono dalla vec-
chia preoccupazione, che ndea^ come oggetto imme
diato del conoscimentOj sia una semplice forma deira-
nimo pensantej e non una cosa indipendente da esso. 
Nella qual scntenza concorrono quasi tut t i i moderni 
razionalisti, anche quando paiono aflermare il contra
r io ; perché , negando essi Tintuito ¡inmediato dell'Asso-
luto , e interponendo non so che mano idéale fra lo 
spirito creato e l'Ente in cui tutte le idee ohbiettiva-
mente riseggono, son costretti di daré a queste^ voglia-
no o non voglianOj un valor contingente e subbiettivo; 
onde, fautori in mostra del razionalismo e del realismo, 
sonó sensisti e nominalisti in effetto. Talí sonó i l Cousin 
in Francia e i l Rosmini in Italia,, per non mcnzionare 
altri nomi non meno benemeriti degli studi speculativi. 
11 primo ammette fra Dio e l'uomo un certo mediatore, 
privo di sostanzialitá obbiettiva, da cui ripete le idee 
razionali, quasi che un tal mediatore sia piú atto a ser
vir di base al vero assoluto che le forme del Kant, o i l 
sentimento del Destutt-Tracy 0 ) . I I secondo^rinnovando 
i l semirealismo del medio evo (ch'era un nominalismo 
palliato), riduce ingegnosamente tutte le idee a quelle 
deH'Ente possibile, e non puó evitare lo scoglio del pan
teísmo e dello scetticismo (dai quali é per senno e per 
religione alienissimo), che contradicendo a' suoi pro-
pr i dettati, come ho provato altrove. Egli promette di 
spiegare tutte le cognizioni con un principio ún ico ; ma 
non é piü felice del Condillac^ che presñmeva di poter 
fare lo stcsso, o dei filosofi ionici, che ripetevano da un 
solo elemento la formazione dell'universo. Fatto sta che 

(1) Coüsm; Fm^m. philos. París. 1838. t. I . pag. 224, 223, 
220, 227, 316, 317 et al. 

GÍOBERTI, Del Bello. 3 



34 D E L B E L L O 

lo spirito deH'uomo finito e imperfetto non puó r idurrc 
i suoi concetti elementari a una sola idea madre, che l i 
producá per Tía di generazionc] glaccíic, siccomc i l ge
nerante dcc conteneré i l generato, se Tassiinto del Ro-
sminí avesse buon fondamento, o le vario idee non dif-
ferirebbero tra lo ro , o l'idea primitiva non sarebbc 
semplice. Ma i l concctto dell'Ente possibile é semplicis-
simo, onde, per quanto si prcma e si torca, non se ne 
potranno mai cavare le idee del Bello, del bcne moralo, 
dello spazib, del terapo, e via discorrendo. Né giova, 
come fa i l Rosmini, Tinvocare lo aiato del senso; impe-
rocché i l senso non puo somministrare alcun elemento 
conoscitivo, e tampoco obbiettivo e assoluto. La sola 
unitá di principio che si possa ragionevolmente asse-
gnare a tutte le idee, consiste nella dipendenza lógica 
o nella creazionci ma questa non puó aver luogo se l ' i 
dea primordiale rappresenta solo l'Ente astratto e pos
sibile, i l quale di sua natura é improduttivo. Riman dun-
que che le idee razionali e i t ipi intelligibili delle cose 
non siano generati in noi da una nozione única, ma 
percepiti dallo spirito in una realtá obbiettivaj e sicco
mc son nccessari, assoluti, eterni, immutabil i , questa 
realtá, che l i regge, dee essere l'essenza investita delle 
stesse doti. Nello spirito non v'ha che i l semplice intuito 
di tali t ip i ; e 1'intuito mentale di un numero indefinito 
di entitá intellettive non é cosa piú maravigliosa dal 
canto della ragione, che l'apprensione di un numero 
indefinito di sensibili dal lato del senso. E come Tuomo 
sensitivo nel corso della vita mortale passa per una 
successiva vicenda di sentimenti e di sensazioni per gra-
di eper Índole disparatissime, cosi la mente sua per una 
lunga seguenza di tipi intelligibili discorre; i quali non 
sonó opera del senso, come le impressioni sensate non 
sonó effetto della ragione. 
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Veduta l'orlgine dell'elemento intellettivo^ passiamo 

al fantástico. I tipi intelligibili producono i l Bello tras-
formandosi in tipi fantastici mediante Topera della im-
maginativa. Ció che diflerenzia queste due sorti di tipi 
si c che i l secondo contiene una individualitá mentale 
che manca al primo. Se si vuol dunque che si faccia la 
trasíbrmazione, egli c á 'uopo investigar la natura di 
questa individualitá fantástica, da cui dipende i l divario 
correntc fra le rappresentazioni delle due facoltá. E in 
prima egli é manifestó che ogni fantasma é un sensibi-
le. Ogni sensibile, essendo una modificazione del senso 
csteriore o interiore, egli é chiaro altresi che i l fanta
sma non é un sensibile estenio, giacché in tal caso la 
fantasía non si distinguerebbe dalla potenza che apprcn-
de le cose di fuori per via delTirapressione che ne rice-
ve. Esso é adunque un sensibile interiore, cioé una mo
dificazione del nostro animo. Ma questo sensibile interio
re é di una natura sui generis, si distingue da tutti g l i 
altri senstbili, e la sua specialitá in ció consiste, che non 
é rappresentativo di alcuna cosa, come quello che ha in 
se stesso i l suo compimento^ e non ha d'uopo di un og-
getto che gli corrisponda.Mi dichiarocon qualche esem-
pio. I I concetto pittorico é un sensibile interno, poiche 
e Timagine di un volto, di una persona, di un ente cor
póreo, che non ha luogo fuori della fantasia dellartista 
prima che questi lo ritragga sul muro o sopra una ta-
vola. Questo fantasma e un tipo di creatura perfettissi-
ma, che potrebbe essere, ma non fu né sará mai al 
mondo, e tuttavia questo difetto di realtá corrisponden-
te non pregiudica alia integritá del fantasma, che é com
pito in se stesso e perfetto da ogni parte, come quello 
che non rappresenta e non é destinato a rappresentare 
milla fuori di s é ) tanto che, se, per un presupposto. 
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Iddio miracolosamente creasse un oggetto a luí somí-
gliantissimo, i l fantasma non ne acquisterebbe punto di 
pregio né di perfezione, né lo rappresenterebbe, ma 
ne sarebbe piuttosto rappresentalo, come l'originale 
dálla sua copia, e un uomo vivo dal suo ritratto. Mede-
simamentej quando uno di noi assiste a una bella tra
gedia ben recitata, egli piange, teme, spera, si spaventa, 
inorridisce, si adira, sirallegra, secondo la qualitá de-
gl i accidenti che si veggono sulla scena. Questi varii af-
fetti sonó sensibili interiori che hanno l'apparenza di 
certe passioni, come le figure ideali di un quadro ve-
stono i l semblante di certi oggetti. Tuttavia tali passioni 
non sonó piú reali che tali oggetti; conciossiaché se le 
impressioni deste da un dramma trágico si trasformas-
sero in passioni reali , la tragedia lascerebbe di esser 
bella e piacevole, la fizione sarebbe equivalente alia real-
t á , e accaderebbe ció che si narra delle Eumenidi di 
Eschilo, le quali non dovettero parer troppo belle alie 
donne ateniesi, se si vuol giudicare delle loro impres
sioni dagli eííetti che ne seguirono. Dunque i sensibili 
interiori eccitati da uno spettacolo teatrale^ benché so-
miglino certe passioni, eíTettualmente non le rappresen-
tano, come le figure ideali di un quadro non rappresen-
tano alcuna esterna realtá. 

Parra strano a diré che i l fantasma sia un sensibile 
rassomigliativo, e tuttavia non rappresenti nulla fuori 
di sé stesso, e abbia in sé ¡1 suo finimento. I I fatto é 
c«rto e manifestó; ma se ne vuole cercar la cagione. La 
quale é riposta in quella individualitá mentale di.cui i l 
fantasma é rivestito. Se i l fantasma fosse destituito di 
ogni individualitá, se fosse una imagine o specie morta, 
non sarebbe compiuto se non in quanto rappresente-
rebbe qualcosa di reale o almeno di possibile, e la sua 
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essenza consisterebbe in questa estrinseca rappresen-
tazíonc. Ma siccome egli gode di una vita e individua-
litá propria, non c destinato a rappresentare una cosa 
estrinseca: imperoechc l'individuo non é c ó m e l a specie 
e i l genere, che sonó per ufficio rappresentativi, e non 
rappresenta altro che sé medesimo.Un individuo puó ras-
somigliare anco perfcttamentc un altro individuo, come 
nelie comiche fizioni di Planto, del Firenzuola, del Shake
speare, del Goldoni e di altri autori, e secondo accade 
talvolta nel fatto; ma certo non si puó diré che in virtí i 
di tal fortuito riscontro i l rappresentare appartenga al-
l'essenza dell5individuo ^ né che un nomo rappreseníi 
un altro nomo come i l ritratto rappresenta 1'origínale. 
D'altra parte, siccome i l fantasma corrisponde a u n ' i -
dea spccifica rappresentativa di un possibile, egli somi-
glia o pnó somigliare alcuni oggetti reali, e rappresen-
tarli accidentalmente. Insomma, i l tipo fantástico é ac-
concio a rappresentare, in quanto contiene un'idea spe-
cifica, ma non rappresenta nulla in eífetto, in quanto 
questa idea, incarnata e fornita di una individualitá sua 
propria, ha ¡n sé stessa i l suo compimento. 

Se i l fantasma é un sensihile esprimente mridea spe-
cifica, e i l Bello consta di due elementi. Tuno sensibilc 
e l'altro intelligibile; i l primo di questi elementi si puó 
ridurre al piacevole o al bene físico in quanto ogni i m -
pressioneche si riceve nel scnso é gioconda se non é do
lor osa; e i l secondo al vero. Pare dunque che i l gíove-
vole o i l dilettevole congiunto col vero bastí a costituire 
i l Bello. Ma se ció fosse, la bellezzanon si disformerebbe 
essenzialmente dall 'utilitá e dal piacere, contro quello 
che si é fermato di sopra. La proprietáspecifica del Bello 
consiste nel modo con cui si uniscono insieme i suoi 
due e lementé i quali non sonó solo accostati F u ñ o al-
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i 'al tro^ non formano un semplicc aggrcgamento, una 
morale unione, ma costituiscono una vera e rigorosa 
unitá estética, senza la quale 11 Bello non sarcbbe uno. 
Píe pero cessano di essere distintió perche la confusione 
di due entitá cosi diverse é assurda, ne si puó ainmet-
tere fuori del panteisrao^ e i monofisiti estetici sonó in 
effetto panteisti, o almeno inclinad alia professionc di 
tal sistema. lA in ionc nel nostro caso é tanto grande 
quanto puó essere senza annullar la distinzione, e si 
dee concepire come Taccordo di due nature diverse 
conginute, raa non coníuse, in una persona única. Di 
qui proviene che i l Bello, non ostante la moltiplicitá 
della forma sensibile, é compitamente uno^ e veste una 
certa personalitá mentale per cui Fidea s'incarna nel-
l'apparenza fantástica e r informa, come lo spirito del-
Fuomo anima i l suo corpo. E veramente l'unione del-
i'animo o del principio sensitivo cogli organi nelFno
nio e nel bruto ci porge un concetto analógico molto 
acconcio di quella unitá estética che accoppia i l sensi-
bile colFintelligibile e genera i l Bello. 

I due elementi costitutivi della bellezza non sonó giá 
paralleli e pareggiati affatto fra lo ro , ne dotati dalla 
stessa dipendenza reciproca; perché in tal caso verreb-
be meno Tunitá che ne risulta, se giá non concorresse 
un terzo principio a formarla centro i l nostro presup-
posto. Dunque V uno di quelli dee talmente prevalere 
sull'altro che lo governi e signoreggi, senza oífenderlo 
né tiranneggiarlo; i l che certo accadrebbe se i l princi
pio men nobile avesse la maggioranza. Resta adunque 
che nel concetto del Bello i l tipo intellettivo sia i l prin-
cipale e maggioreggi sull 'altro elemento; i l che vera
mente succede; onde la beltá si annulla, o almanco see-
ina e si oíTusca quando i l sensibíle spicca di soverchio 
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e giunge a pareggiare o ad escurare Fintclligibile. Quin-
di é che i l Bello artificíale in cui i l sensibile prevale as-
sai meno, perché la materia e piu pacíroneggiata dal suo 
tipOj sovrastaj ragguagliata ogni cosa, al Bello naturale: 
c ana statua, verbigrazia, di forma egregia supera i n 
pregio estético una creatura viva, ancorché questa per-
íettamente le soraigliasse. Per la stessa ragione accade 
cziandio che i l piacere estético ingenerato dal Bello é 
sempre, come si suol diré, in ragione inversa del diletto 
sensuale che talvolta l'accompagna j cosicché, per esem-
pio^l'amor platónico, che mira únicamente al Bello, non 
sí accorda colFamor carnale, che ha rocchío alia volut-
tá ; e i mitografi greci per esprimere questo divario fa-
ceano l 'uno figliuolo della celeste Venere, l 'a l t ro della 
terrestre, e a quello le cose venuste, a questo le veneree 
attribuivano. Tultavia , i l predominio dell' intelligibile 
nel fantasma, quasí principato dcll 'animo sul corpo 
umano, non dee eccedere una certa misura, né sover-
chiarc talmente i l sensibile che gli pregiudichi o l ' an-
null i j che altrimcnti FeíFetto estético ne scapiterebbe 
in modo proporzionato: i l vero sottentrerebbe al Bello. 
La qual disgrazia incontra ad aleuni poeti metafisici 
che a forza di raííinare íl Bello, scemandolo di polpe e 
d^ossa e convertendolo quasi in ispirito, riescono a pro-
durre certi vaporosi concetti, certe magre e secche pit-
ture, che non hanno nulla di poético fuor che la rima 
cd il metro. Di che non mancano esempi fra i popoli 
settentrionali, quando in vece l'Italia, la Spagna, la Per-
sia abbondano di poeti voluttuosi e sensuali, che incor-
rono ncl difetto contrario. Serbare i l convenevol modo 
c i l debito temperamento fra i due estremi viziosi, daré 
ropporluno risalto al sensibile senza nuocere al primato 
dcirintelligibile, mantenere a questo i l privilegio legit-
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timo di costituire T imita ipostatica, che, quasi animo 
imperiante sugli organi, domina e armonizza ¡1 com-
plesso della rappresentazione esteticaj é magisterio so-
vrano e difTicilissimo ai poeti e agli artistí. Fra' quali 
niuno o pochissimi l'han posseduto con tanta pérfezio-
ne quanto l 'Urbinate ne5 suoi capolavori, e i l divino 
Allighieri nella maggior parte delle sue cantiche. 

I I predominio dell'elemento intellettuale nel tipo fan
tástico serve altresi a spiegare i salutari ¡nílussi delle 
lettere e delle nobtli arti nei sentimenti e nei costumi 
degli uominr, e la forza che hanno di levar Tanimo so-
pra le cose sensibili, trasportándolo sulle ali del Bello 
i n un mondo superiore, dove si respira un aere piíi puro 
e vítale di quello che quaggiú ne circonda. La contem-
plazione del Bello, importando la superioritá dell'idea 
sul senso, avvezza Fuomo alia signoria del vero sul fatto, 
dello spirito sul corpo, delle cose non periture ed eterno 
sui piaceri e sugl'interessi caduchij e comincia quella 
liberazione dell'animo umano dalla servitu orgánica , 
che é po¡ compiuta dalla morale e dalla religione in 
questa e nelPaltra vita. Onde nasce la parentela della 
filosofía e della religione coll5 estética j la quale c una 
spezie di disciplina preparatoria per educare e iniziar 
ruorno al vero ed al bene, secondo che la bellezza é 
quasi ¡1 vestibolo, l'espressione, i l volto della v i r t i i e 
della scienza. La considerazione e lo studio del Bello é 
un efficaclssimo conforto nei malí inevitabili della vitaj 
daí quali angustiato e oppresso Fuomo, se ne libera in 
certo modo spiritualmente, rifuggendo col pensiero in 
quella regione immaginaria, ma lieta e serena, dove le 
bruttezze e le miserie non albergano, e un ordine inef-
fabile governa ogni cosa, che v i é appunto quale dec 
essere. Maraviglia che piü o mena é prodotta da ogni 



CAPITOLO SEGONDO 41 
genere di venusta e di consonanza., ma in modo parti-
colare dalla música , la quale fra tutte le arti é la piu 
potente per rapirci al mondo in cui siamo e trasferirci 
in un soggiorno idéale, dove tutto e armonía e bellezza. 
I I che giova a renderci non solo meno infelici, ma m i -
giiori , perché in quella spezie di beatitudine di cui Te-
stetica ci fa pregustare un sorso, i l piacere e la v i r tu si 
compenetrano e s'immedesimano insieme. E \eramente 
l'istoria ci mostra che quando in un popólo lo studio 
delle volutta, del guadagno, dell'ainbizione prevale af-
í'atto aH'amore e al culto delle lettere e delle arti^ o 
queste tralignando declínano al mórbido e al sensualej 
ne scapitano a quel ragguaglio le azioni belle e i ma-
gnanimi pensieri. 

Dalla stessa cagione procede un'altra dote essenziale 
della bellezza, cioé la semplicitá. La quale, secondo i 
generi e le specie dei componimenti e dei lavori, puó e 
dee essere maggiore o minore; ma é sempre necessaria 
al Bello - onde dall epopea al madrigale e airepigramma, 
dal Panteón a un monile o ad una tabacchiera, c con-
dizione richiesta ad ogni opera artificiosa. Or da che 
nasce la semplicitá, se non dal predominio e dal rilievo 
del tipo idéale sul soggctto sensibile in cui e incorpo-
rato? Le idee specifiche delle cose contengono tutto ció 
che si ricerca a determinare concretamente un oggetto, 
dall ' individualitá in fuori , ma non han nulla di super-
fluo. Di qui nasce quella scmplicitá che innamora^ co
me si vede singolarmente nello stile, di cui é pregio so-
vrano; giacché la semplicita dello stile non eselude gl i 
ornamenti proporzionati al soggetto, e ha sempre luogo 
quando V idea sopranuota alia parola, e galleggiando, 
spicca intera e distinta nel suo segno. Onde, guastan-
dosi la civiltíij e la barbarie sottentrando a poco a poco^ 
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rdocuzione si corrompe e perde quella cara e beata 
semplicitá, che e singolar privilegio del secoli aurci di 
ogni letteraturaj perché in efietto la barbarie ín ogni 
genere o i l prevalere del sensp alia ragione e dei fan-
tasmi alie idee. La materia in cui Tesemplare s'impronta 
puó essere talvolta di sorta che pregiudichi coraeche-
sia al Bello colla varieta e mescolanza^ come vedesi, per 
esempio, ragguagliando una statua di marmo pezzato 
con una scoltura di candido alabastro; tuttavia i l Bello 
é essenzialmcnte salvo, se la forma é semplice. Si aecu-
sano del peccato contrario a questa virtü gli antichí ar-
tefici orientali a causa di que5 simbolí, fregi, rilievi, di-
p i n t i , accessorii di ogni maniera, che a gran moltitu-
dine ornavano, anzi ingombravano i loro edifizi; ma io 
credo che si possano in parte escusare, avvertendo che 
tali adornamenti, sproporzionati per la loro parvita alia 
mole dei palagi e del templi , appartenevano piú alia 
materia che alia forma, né nocevano alia semplicitá di 
questa piü che certe piccole chiazze alia bianchezza di 
un bel marmo. I I che sará confermato da ció che diro 
piú innanzi delta simbologia oriéntale; la quale facca 
parte delia religionc anziché dcU'arte. I disegni archi-
tettonici dell'antico Oriente sonó quasl sempre tanto 
seraplici quanto maestosi; com'c a vedere in un pilone 
e in un pronao egizio, in una sala ¡postila, in un ipo-
geo, in una pirámide: la complicazione ha luogo tal
volta negii ornati, i quali per la loro piccolczza relativa 
non oíícndono la semplicissima armenia del tutto. Sen-
za che, la dote che predomina neU'architcttura orién
tale c i l sublime anziche i l Bello. 

I I tipo intelligibile, che primeggia sull'elemento sen
sitivo nel componimento estético é ció che alcuni mo-
dcrn^spccialmente tedeschi, chiamano idéale. Ma la piu 
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parte di essi ama mcglio díscorrerne lungamcnte, anzi 
che definirlo chiaramente; c i l loro linguaggio per lo 
piú non ha nulla di preciso. I I vero idéale non é altro 
che i l tipo intellettaale in quanto predomina nel fan
tástico e vi risplende nella sua purezza, senza che i l 
scnsibile da cu i é acconipagnato3 lo menomi od oíTuschi. 
Se questa moderata signoria non ha luogo, c i l scnsi
bile sovrasta alFidca, o gareggia seco c ne altera i l íi-
nimento, Pidcale vien meno^ perché Tesemplarc intel-
lettivo perde l'eccellenza sua propria, e partecipa piú o 
manco ai difetti delle cose reali. Ne abbiamo un esem-
pio nella piíi parte delle pitture olandesi e íiamminghej 
in molti dipinti spagnuoli, ê  quanto alie lettere^ nella 
maggior parte dei romanzi e drammi moderni , nei 
quali la manía di copiare appuntino la natura nuocc 
airidealitá delle fizioni. Errano ancora parecchi di que-
sti filosofi a ristringere i l campo dell5idéale, assegnan-
dogli la sola rappresentazione deU'uomo, quasi che non 
si stenda per tutte le partí del Bello, e, per usare ¡ l l in-
guaggio panteístico deirtlege^risguardi l'assoluto espli-
cantesi sotto la forma dello spiriío e non sotto quella 
della natura. I I che é falso, perché, T idéale essendo i l 
tipo intelligibile, e ogni oggetto nalurale dovendo avere 
i l suo tipo, vi sonó tanti modelli intellettuali accessibili 
alia mente nostra, quanti sonó gl i oggetti che adornano 
i l mondo. L'idcale si trova dovunque risiede i l perfetto 
Bello: ma come gli oggetti diíferiscono fra loro di pre-
gio, cosi gl'idealí estetici variano di perfezione, e com-
pongono una gerarchia di cui l 'uomo occupa la cima, 
perché egli é veramente la creatura piü eccelsa in cui 
a notizia nostra i l scnsibile si accoppii coll'intelligibile-
Scendendo da quest3 altezza sino alie ultime regioni 
della natura., non v'ha cosa che non abbia i l suo lipo e 
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non sla capace di una bellezza idéale sua propria_, quan-
do 11 modello vi risplenda nella sua perfezione. Che se, 
ció non ostante, non ogni cosa é bella, e a costa del 
Bello si trova i l brutto nelle .produzioni naturali , e la 
perfetta bellezza o non si da o é rarissima, ció avviene 
perche la natura non é piü nel suo stato regolare e na
tivo. Ma di ció fra poco. 

La facoltá che opera l 'unione deU'inteUigibile col 
sensibile é la fantasía, la quale tiene un luogo di mezzo 
fra la sensibiljtá e la ragione, e quindi partecipa del 
subbiettivo e dcirobbiettivo, del sensibile e dell'intel-
ligibile, dello spirituale e del corpóreo nello stesso lem
po, benché come facoltá dellJ animo ella sia schietta-
mente immateriale. Ma se i l suo oíficio non si riducesse 
ad altro che ad un accozzamento di specie sensitivo e 
crintellezioni, ella non sarebbe una focollk suigener/s, 
ma una semplice unione di due potenze diverse. Ció 
che la contrasegna sonó certe modificazioni speciali 
ch'essa da agli elementi estrinseci cui mette in opera, 
improntandoli col suo suggello, appropriandoseli, ar-
rogendo loro o levando qualcosa, e insomma irnpri-
mendo in essi la sua propria forma.L' individuali támen-
tale testé avvertita consistendo nella maggioranza del-
Tintelligibile, che é i l supposito, l'ipostasi, o la persona 
che dir vogliamo, in cui si appunta e si regge Faggiunta 
sensitiva, la fantasía per questa parte non fa che com
binare in un certo modo gl i elementi che le sonó som-
ministrati dalle altre potenze. Per trovare in che risegga 
la specialitá dell'elemento fantástico, e quel non so che 
di nuovo e di pellegrino che rimmaginazione reca ncllc 
proprie opere, ci é d'uopo internarci nelf analisi di 
questa facoltá e cercare in che modo essa producá i l 
Bello. 
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D E L L A FANTASIA. E S T E T I C A j C R E A T R I C E D E L B E L L O . 

' La fantasía o immaginazione estética é la facoltá che, 
trasformando in fantasmi i tipi ¡ntelligibilij e dando 
alie imagini concepite una vita mentale. crea i l Bello. 
Essa é riproduttiva, in quanto rinnova le impressioni 
e le specie delle cose tramandate dai sensi; combinatri-
ce, in quanto le unisce fra loro variamente e cogrinteU 
l igibi l i j t ras íbnnatr ice e produttiva, in quanto le modi
fica, e aggiunge loro cerle specialitá sue proprie, ch'ella 
non ricava altronde che dalla propria natura. Dicesi 
estética rispetto alie tre ultime dot i , per cui si distin
gue dalla imaginazione largamente considerata, e quale 
si trova in tutt i gl i uominí eziandio destituiti di ogni 
attitudine a creare e a sentir la bellezza. La fantasía é 
un ramo speciale di quell' attivitá o forza in cui risiede 
la natura intima ed essenziale dello spirito umano. Ogni 
lorza, semplice e indivisa come sostanza e come causa* 
C moltiplice per i suoi at t r ibuti ; cosí le facoltá dell'am-
•mo sonó quasi una prima irradiazione della sua unitá 
sostanziale, e formano, per cosi d i ré , lo strato piu in
terno e la prima corteccia che riveste i l nocciolo fon-
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damcntale di esso animo. La facoltá d'intendcrc e quella 
di sentiré apprendono ¡ primi elementi delle cose, cioé 
gVintelligibili e i sensibili correlativi qgli estremi dclla 
formóla idéale^ i quali elementi, ricevütl greggi dalla 
percezione sensitiva e dall ' intuito, sonó poscia lavorati 
e trasformati dalla riflessione. Ma i l lavoro riflessivo, in 
quanto procede dalla ragione, non esce dai termini del 
semplice conoscimento. La fantasía, pigliando i mate-
riali somministrati dalla sensibilitá e dalla cognifcione 
intuitiva, giá elaborati piú o meno -dalla riflessione, l i 
trasfigura di nuovOj recaudo a compimento i l processo 
dinámico incominciato dalle potenze anteriori. I I che 
ella fa spiritualizzando da un lato i sensibili, e porgendo 
dall'altro lato uu corpo agí 'intelligibili , per guisa che 
gli uni e gli a l t r i , rimossi alquanto dalla propria e ac-
costati alia natura contraria, possano unirsi insieme 
aella individualitá estética divisata di sopra. Mediante 
questa operazione, i sensibili vengono spiccati mental
mente dalla materia a cui aderiscono, e tirati quasi per 
filiera sino a divenire, per dir cosi, una foglia o pelle 
sottilissima c delicatissima, spogliata di grossezza come 
la superficie dei matemalici, ma non astratta com'essa, 
e serbante le conformazioni, i colorí , le altre estrinse-
che c concrete apparenze, aggiuntoví un non so che di 
vago, d'indefinito, di mobile, di misterioso, che appar-
tienc in proprio alia facoltá fantástica. All'incontro gl ' in-
telligibili pigliano un corpo, perdendo le doti di eter-
n i t á , universali tá, necessitá che nel giro della ragione 
gli accompagnano, entrando in un luogo e tempo cír-
coscrítto, restando finíte sembianze come le cose reali , 
e diventando quasi esseri animati forniti d'ossa e di pol-
pe, che vivónos muovonsi, respirano, parlano, operano 
nella mente del poeta e dell'artista, come gl ' individui 
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vivi e reali nel mondo della natura. I n questa doppía 
fattura si escrcita la virtü della fantasía; e quanto me-
gíio ella ci riesce^ tanto c maggiore e pin squisita l'ec-
cellenza dclle sue opere. Ridotti grintelligibíli e i sen-
sibili a condizione di fantasmi, perdendo da un lato e 
acquistando dalFaltro qualcosa, e cosi doppiamente tra-
mutandosi dal loro primo essere., é facile ad intendersi 
la loro composízionej in quanto quella prima pclle, che 
e come i l residuo della sottrazione fatta sui sensibili3 
serve di veste e di aggiunta agrintell igibili spogliati pu
ré di una parte delle proprietá loro^ e arricchiti in com
penso di una porzione delle aliene, tanto che ne emer-
ga i l fantasma in cui alberga la bellczza. 

I tipí ¡ntellettivi, uscendo dalla loro generalitá e p i -
g]lando un aspetto simigliante a quello delle cose reali^ 
si confondercbbero agevolmente con esse, se i l difetto 
di real sussistenza non lo vietasse. 1/abbigliamento che 
c loro indotto dalla immaginazione, c la pretta cortcc-
cia del sensibile, disgregata mentalmente dagli oggetti 
sensati per via di una certa astrazione fantástica che 
diíFerisce da quella dell'intelletto. Onde succede per un 
caso singolare, che la stessa operazione per cui si astrat-
teggia da un canto i l concreto, concretizza daü 'a l t ro 
canto l'astratto, e ció che la é risultamento di astrazio-
ne, diventa qua principio di concretezza. Quindi segué 
eziandio che i tipi fantastici , mancando di estrinse-
ca e real sussistenza, non hanno alcuna necessaria con-
nessitá colle opere e coi fini della vita esteriore, né colla 
felicita o sventura deiruomo, come abitatore della tér
ra; cosicché sonó inetti a destare impressioni ed aíFetti 
pari a quelli che vengono eccitati dalle cose reali. Ecco 
la ragione per cui i l dolore, i l térro re i la pietá.e le al-
tre comraozioni risvegliatc dall'artista, dal poeta épico 
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e lírico, e sovratutto dal trágico, riescono dilettevoli, e 
alienissime per gli effetti loro da quelle che si provereb-
bero quando i casi rappresentati non fossero finti, ma 
eííettivi. La quale apparente contradizione lia spesso 
ímpacciati i íilosoíl che si proposero di spiegarla. La vera 
causa del falto si é che, siccome i fantasmi non appar-
tengono al mondo reale, i sentimenli che ne provengo-
no non escono fuori dell' iramaginativa: PeíFetto c pari 
alia cagione che lo produce. I I timore e la corapassione 
che si provano dal lettore o dallo spettatore di una bella 
tragedia, sonó fenomeni prettamente fantastici, come 
gli eventi che l i producono: gli uni e gli altri sonó om-
bre del reale, e non la stessa real ta, 

Quesla fantasmagoría estética non haluogo nel mondo 
di fuori, ma dentro di noi, e rimmaginativa che crea i 
personaggi, apparecchia puré la scena in cui si muovono 
ed operano. I I lavoro della fantasia é conforme per que-
sto verso al sogno e alie visioni prodotte dal delirio e 
da altri accidenti natural! e oltranaturali, normali e 
morbósi dell'uomo. La scena fantástica comprende un 
luogo e una durata, e quindi lo spazio ed il tempoj ma 
uno spazio ed un tempo fantastici, che si distinguono 
cosi dal tempo e dallo spazio p u r i , propri dell5 intel-
let to, come dal tempo e dallo spazio empirici, propri 
della percezion sensitiva. E siccome la scena dee prece
deré 11 dramma, e la rappresentazione degli eventi che 
lo compongono vuole un certo tempo opportuno, i l p r i 
mo uffizio dell5 immaginativa c quello di preparare i l 
teatro dove l'azione drammatica si dee recitare, e di 
carleare, come d i r , l 'oriuolo che dee misurarne la da-
razione A tal eífetto ella piglia dalla ragione i l tempo e 
lo spazio pu r i , e l i veste dell5elemento discreto e sensi
tivo che snggeriti le vengono da essa ragione e dal sen-
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timento. Quindi nascono alcune diíTerenze di rilievo fra 
i l concetto estético c i l concetto matemático e físico, con 
cui si rappresentano quelle due forme. I n prima i l tem-
po e lo spazio puri sonó iníinitr, continui, sovrasensibili: 
doveché nel giro delia immaginazione táii forme diven
tano indeímite, discreto, e rivestite. Tuna di successio-
ne, di numero, di moto^ l'altra di partid di figura, di 
colore. Da un altro lato, i l tempo e lo spazio empirici 
sonó concreti e determinati, laddove i l tempo e lo spa
zio fantastici non han no che una concretezza apparen-
te , sonó indefiniti , inanchevoli di precisione e di con-
torni. I I tempo e lo spazio fantastici sonó dunque quasi 
un mezzo fra le altre due specie, e un componimento 
misto delle due nozioni, in quanto variamente rispon-
dono al senso e a i r in te l leüo , come la fantasia tramezza 
ira queste due facoltá. Quindi si puo concepire i l lavoro 
dinámico della imaginazione in tal modo, che questa 
facoltá, esplicandosi con un primo atto, producá Fe-
spansione indefinita dello spazio e del tempo suoi pro-
p r í , e poi con un atto secondo popoli questo campo 
fenoménico colla schiera degl'individui fantastici dalei 
foggiati nel modo dianzi discorso. I I qual procederé con-
suona mirabilmente con quello di Dio nélla creazione 
del reale universo, e col tenore ontologico e psicológi
co della formóla idéale, come dichiareró in appresso. 

Dalla natura dello spazio e del tempo fantastici na-
sce una scienza speciale, che si puo chiamare m a t e m á 
tica estética, come dal componimento dei fantasmi col-
locati sulla sccna di quelli scaturisce un'altra disciplina, 
che física estética si potrcbbe appellare. Ad esse appar-
tiene rinchiesta speciale delle leggi che governano i l 
Bello; onde riunite insieme vengono a comporre imV-
steticá secondaria^ che piglia i suoi princlpi da quella 
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estética p r i m a , di cui sto abbozzando i generali línea-
ment í , e che é la filosofía del Bello, come gli al tr i due 
rami ne sonó l5 applícazíone. La matemática e la física 
estética hanno verso i l Bello quel rispetto che le mate-
matíche e le fisiche propriamente dette hanno in ordine 
al vero considerato nella quanti tá astratta e nella natura 
sensibíle. La ragíone di questa corrispondenza si dec 
ripetere dalla parentela del Bello colvero^ dell'arte colla 
naturaj e della estética colla cosmología. La matemática 
estética sí aggira suU'euritmía quantitativa delle figure 
nello spazioj deí suoní armonici nel tempo^ dei moti e 
deigesti nelle due formej la física versa suireuritmia 
quálitatíva dei colorí ^ di certi suoní melodici e delle af-
fezionij queste rispondenti ai sensibili in tern i , e quelli 
agli esteriori. Quindi nascono varíe maniere di arti j al-
cune delle qualí, come l'architettura, la mímica, la dan
za , si travagliano sui tipi intellígibili che si riferiscono 
aU'ármonía quantitativa^ altre3 come la scultura,la pít-
tura, la poesía, l'eloquenza, la música, sui típi concer-
nent í in ispecie 1'armonía quálitatíva, o Tuna e l 'altra 
egualmente, e sonó di mista natura. La música, che la-
vora sui numero e sulla successione dei suoní, é l 'arit-
metíca della matemática estét ica, l 'archítet tura ne é la 
geomet r ía , la mímica e la danza ne son come la mec-
canicaj laddove la pittura e la scultura sonó principal
mente Fantropología dell 'arte, la poesía e Teloquenza 
spaziano per tut t i i generi, sonó universali ed enciclo-
pediche. Ma ció valga per un semplíce cenno. 

La matemática estética ci spiega un fatto singolare, 
cioé i l privilegio che hanno l 'udí to e la vista di essere 
i solí esteticí fra tu t t i i sensi, e di servir di strumento 
per l'apprensione del Bello esteriore, dove che gl i altri 
non son suscettivi che del bene sensibíle e del placeré. 
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La raglone si é che, la fantasía essendo i l proprio r i -
cettacolo d¡ ogni bellezza (giacché i l Bello esterno, na-
turale e artificíale, non é appreso e sentito se non in. 
quanto internamente da quella si r iproduce), ció che 
non vi capisce e ripugna aliándole del suo contenentej 
cioé del tempo e dello spazio fantastíci, non puó esser 
bello. Ora la vista é i l solo senso dello spazio, l 'udito é 
quello del tempo e del numero che ne deriva, in quanto 
questi due sentimenti apprendono tali forme negli og-
getti materiali che vi soggiacciono: tanto che sonó i 
soli sensi che, connaturandosi alia virtú immaginativa, 
possano occasionare l 'apprensíone delle qualitá esteti-
che degli oggetti. II tatto non percepísce propriamente 
che la soliditá, né si puó stender píú oltre senza íl con
corso della veduta e l 'aíuto della memoria. Onde la vista 
e Tudito sonó i soli sensi degni propriamente del nome 
di estetici, e i l tatto non puó partecipare di tal qua-
Mcazione se non in quanto si accompagna colla virtú 
visiva. 

Se lo spazio e i l tempo fantastici sonó la sede del 
partí immaginatívi, ne segué che i l consorzio fra i l sen-
sibile e r in te l l ig íb i le , e rindividuazione dei fantasmi 
succedono nel dominio deirimmaginazione, e che Tuo-
mo vede sempre i l Bello in sé stesso. Perció, rigorosa
mente parlando, Toggetto bello non é mai fuori dello 
spettatore, o piuttosto non viene appreso come tale, se 
non in quanto riverbera e risiede neiranimo del cono-
scente. II che parra strano e assurdo a prima fronte; 
giacché se gli oggetti dotati di beltá naturale o artifi
cíale si apprendono in sé stessi per una percezione i m -
medíata (del che non si puó dubitare dopo le díchiara-
zioni analitiche della scuola scozzese), come si puó diré 
che non si vegga in sé medesima la loro bellezza, che 
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ne é puré inseparabile? Come si puó aíTermare che con
templando una tela del Sanzi o un marmo del Barto-
i l n i , ü Bello, che é FoggeUo immediato dclla fantasia, 
non sia nel dipinto o nella scultura, ma in noi, quando 
Foggetto immediato della percezione sensitiva non e 
nell" animo nostro3 ma é la statua o la pittura medesi-
ma? Quesr'apparente ripugnanza si dilegua ogni quáí-
volta abbiasi lJocchio a distinguere roccasionc dalla 
causa, e Taccompagnatura del fenómeno psicológico dal 
suo vero principio. Certo che la squisitezza del lavoro 
esteriore si ricerca phr destare nel comune degli uomini 
i l fantasma corrispondente j giacché i l procreare eolio 
soíe forze deiringegno peilegrini modelli che non si 
sonó mai piíi veduti in natura, é privilegio di pochi. 
Ma anche peí volgo dei dilettanti Toggetto immedíato 
delF intuito estético non c né puó essere i l capolavoro 
offerto agli occhi, ma si bene i l fantasma prodolto dídla 
loro immaginazione e occasionato dalla apprensionc 
sensitiva di quello. In prova di che, védete come quando 
per una imperfezione orgánica dello strumento cogita-
tivo, cioé del celabro, o per viziosa consuetudine, o per 
manco di educazione e di coítura, o per altra cagione, 
i l tipo fantástico, rispondente all'oggetto non si desta 
nciranimo del contemplante, questi non é in grado di 
apprendere quella bel tá , quella vaghezza e leggiadria 
che é sentita dagli al tr i , benché egli abbia puré innanzi 
agli occhi la cosa che la rappresenta. Quanti sonó che 
non gustano certe bellezze di natura! Quanti rimango-
r o freddi e insensati alia presenza di un miracolo del-
]?arte! Credete forse che l'uomo bárbaro o selvaggio 
sia atto a sentiré la squisita euritmia del Partenone, ov-
vero che un ghezzo d'Africa trovi belli TApolline e i l 
Gladiatore? E puré ía material finezza del lavoro é ve-
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duta da tu l t i che non siano perdati della vista o aiTetti 
da oftálmica indisposizione. Lo stesso accade nelle altre 
artij nella poesía, nella eloquenza, e in tutto ció che per 
qualche verso sf atticne alia facoltá immaginativa: né 
altriraenti si potrebbe spiegare quel vizio non raro., 
specialmente al di d 'ogg i , che chiamasi cattivo gusto. 
Per la medesima cagione snccede talvolta l'opposto, 
cioé che altri trovi bello un lavoro mediocre o anche 
brut to , non giá precisamente per cattivo giudizio, ma 
perché la sua immaginazione corregge e trasforma Fog-
getto esteriore, c gli aggiunge ció che gli manca: come 
accade specialmente ai giovani, la cui vivacissima fan
tasía rende loro gustevoli certe letture frivole od insul-
sê  quali sonó, verbigrazia, molti romanzi e drammi dt 
bontá men che mezzana, perché le passioni e le avven-
ture mal colorite e quasi mor le per poco ingegno dello 
scrittore3 si ravvivano e raífazzonano nella loro mente 
e diventano atte a suscitare i l senso della bellezza. PJ-
spetto dunque all'essenza del Bello, chi lo fa non diffe-
risce da chi semplicemente lo considera, e i l Bello art i-
íiciale soggiace alie stesse condizioni del naturale. I m -
perocché i l facitore del Bello e i l suo contemplatore lo 
veggono del pari nella loro immaginazione. e i l secondo 
di questi personaggi non potrebbe goderne, se nol r i -
facesse dentro di sé a imitazione del pr imo: ond 'é che 
i l placeré delle arti e delle fizioni poetiche é scmpre 
proporzionato alia forza immaginativa di chi lo prova. 
11 solo divario che corre fra loro si é che Fopcratore 
del Bello crea da sé i l tipo fantástico colla forza della 
propria immaginativa, e quindi estrinsecamente lo r i -
produce, laddove i l semplice dilettante procede a rove-
scio, e passa dall'esemplato esterno aircsemplare della 
mente. 



54 D E L B E L L O 

11 privilegio che ha l'immaginazione di essere in ogm 
caso i l domicilio del Bello, basta a combattere la pre-
tensione di quei crittci che sottopongono irrevocabil-
mente ogni composizione drammatica a i runi tá di luogo 
c di tempo. I I nostro Manzoni (nel discorso che va i n -
nanzi al Carmagnola), avverti ingegnosamente che lo 
spettatore non fa parte del dramma, e che pero la fa-
vola di questo puó íingersl succeduta in diversi siti e 
abbracciare un lungo tempo, senza che ne segua alcana 
inverosimiglianza. L'avvertenza é giusta e degna di chi 
Tha fatta^ ma non mi par sufficiente a levar la difficol-
t á : conciossiaché non solo lo spettatore, ma la scena 
stessa é immobile, e v^ha continuitá di tempo brevissi-
mo neU'azione reale che vi succede^ tanto che, eziandio 
pi'escindendo dalla persona di coloro che assistono alio 
spettacolo, i l cangiamento di luogo e la lunghezza della 
durata idéale del dramma non rendono imagine del 
vero. La ripugnanza e adunque obbiettiva non meno 
che subbiettivaj e l'avvertenza del Manzoni non risolve 
che la meta dell'obbiezione proposta. La quale non mi 
par potersi appieno annullare se non si nega che la 
scena estética sia nel teatro reale e comprenda i l pro
scenio piú che i palchetti e la platea. Né gli attori che 
rappresentano i l dramma, ne le tele dipinte e gli altri 
scenici apparati compongono lo spettacolo estético; r ¡ -
spetto al quale k fantasía degli spettatori é i l vero e 
único teatro. La rappresentazione esteriore e tut t i g l i 
amminicoli che concorrono a crescerne Feííetto e a pro-
durre ció che male a proposito chiamasi illusione, gio-
vano a mettere in moto la virtü immaginativa, abilitan-
dola a rifare interiormente ció che gli occhi veggono di 
fuor i , ma non costituiscono V oggetto immediato del-
l'estetico godimento. Nel teatro della fantasía v'ha imita 
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di tempo e di spazio, abbracciante una durata e una 
íimpiezza indefinita, che rimmaginazione stessa a suo 
talento circoscrive. Guglielmo Schlegel, nel suo libro 
sulla letteratura drammatica, é inclinato a collocare la 
rappresentazione estética fuori del tempo: quasi che ií 
tempo sia una mera forma dello spirito, secondo i l dog
ma della fdosofia cri t ica, e l'essere estemporaneo non 
sia un privilegio della ragione e delle cose sovrasensi-
bil i . I fantasmí sonó nel tempo j se non che la íacoltá 
che l i produce ha la prerogativa di t rascorreré da tem
po a tempo, come da luogo a luogo, senza tener contó 
delle lacune e degrintervalli piú o meno grandi ch'ella 
tralascia, ed é come dotata di una virtú magné t ica , i 
cui effetti rispetto all'immaginazione sonó naturalissimi. 
Perció la legge delle due unitá (com'é intesa dai retori) 
íntrodotta da un falso concetto dell'imitazione poética, 
avvalorata daU'autoritá male intesa di Aristotele, pro-
tetta dal códice arbitrario dei critici francesi dei due 
ul t imi secoli, ma combattuta dal Metastasio (1), dal Ba-
re t t i , dal Poli e da altri valentuomini assai piú auten-
tici dei licenziosi romantici delFetá nostra, non solo é 
capricciosa rispetto al modo con cui si circoscrive, ma 
é contraria alio stesso esempio dei Greci e ai veri p r in -
cipi dell' estética. I soli confini legittimi dello spazio e 
della durata nelle fizioni drammatiche sonó quelli che 
sí ricercano alF unitá dell'azione e di quella impres-
sione estética che i l lettore e lo spettatore ricevono da 
quelle. 

La stessa qonsiderazione giova a comprendere alcu-
ni generi di bellezze poetiche altrimenti inesplicabilí. 
Ognun sa a quante opposizioni abbia dato appicco i l 

(1) E s k i della poética d'Aristotilc. 
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maraviglioso^ onde spesso si valgono i drammatici spa-
gnuoli e i l Shakspeare, e di cui 1' esempio europeo piü 
antico si trova nelle Eumenidi^di Eschilo. 11 qual mara-
viglioso non é certo sempre da commendarej ma par
camente adoperato e in conformitá alie Icggi estetiche, 
é di grandissima efficacia; come si vede nel gran poeta 
inglese quando pone dinanzi agli occhi dello spettatore 
ció che succede nell^animo dei personaggi del dramma. 
Se questa liberta poética fosse viziosa, si dovrebbero 
riprovare le maggiori e piú forti bellezze di cui la let-
teratura drammatica ci porga esempio. E pure l ' op i -
nione che le condanna e la consuetudine che le eselude 
dal nostro teatro sonó talmente invalse^, che anche i 
sommi non osarono opporvisi: onde senza parlare del 
Ducis, che non é sommo e malmenó tristamente i ca-
polavori dell'Inglese, i l Racine, FAlfieri e i l Monti non 
ardirono a estrinsecare i sogni e le visioni che la fu
rente o estática fantasia di Oreste, di Lamorre, di Saúl, 
di Aristodemo assediavano. E per qual cagione ubbidi-
rono all'usanza, se non perché, scambiando i l fantástico 
col reale avrebbero creduto di uscire dal verosimile a 
imitare in ció i l padre della greca tragedia e i l principe 
dei drammatici moderni? Gertamente lo spettro di Ban
co non si assise a mensa piü che i l convitato di don 
Giovanni, né le ombre degli uccisi che turbavano i son-
ni di Riccardo e rallegravano quelli del suo avversario, 
parlavano loro airorccchio; ma non é manco vero che 
un animo colpevole é spesso assalito da tetre immagi-
nazioni, e che i l verme della rea coscienza, o altra cau
sa, le rende talvolta cosi gagliardc, che chi vi é in preda 
le scambia colla realta, e cade in una spezie di pazzia o 
delirio abituale, di cui lo Scott (nell'opera sulla strego-
neria) recita alcuni esempi. E Tácito 3 che non é poeta. 
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ma storico e moralista insigne ^ ci descrive le furie che 
esagítavano Tiberio, e narra che Nerone, uecisa Agrip-
pina, lasciasse i luoghi testimoni del parricidio, perché 
parea che uscissero suoni dai cólli vicini e pianti dalla 
sepoltura della madre (1). I I poeta, che non é u n o sto-
riografo narratore di un fatto reale, ma un artista che 
incarna e rende sensibile un fatto fantástico, puó r ípro-
durre (purché lo faccia con riserbo e maestría) sotto le 
sembianze della realta i fenomeni propri della iramagi-
nazione. E ció egli fa ragionevolmente, perché la scena 
eífettiva in cui appariscono ecl operano i suoi personaggi 
é T animo di chi legge i l suo poema o assiste alia rap-
presentazione di esso. Or che v'ha di piú congruo che 
daré un corpo agli enti fantastici e i l figurarli quali si 
aííacciano alia immaginazione? Non é questo che si ef-
fettua da ognuno, ancorché i l poeta nol faccia? Qual é 
l'uomo atto a sentiré le cose di poesia, che leggendo i l 
Macbet, quando é giunto a quella esclamazione non pos-
sibile a tradurre: The table is f u l l l non gl i paía quasi 
di veder lo spettro, e non partecipi in certo modo a l l ' i l -
lusione di chi prorompe in quelle terribil i parole? Or 
se i l fantasma di Banco si fa presente alia immagina
zione di chi legge (giá apparecchiata al sublime terrore 
di quella scena única), come a quella del triste re, per
ché i l poeta non potra mettere questa paurosa compa-
rita sulla scena, quando, lo ripeto, la scena estética non 
é un palco adorno di misero tele che imitano, Iddio sa 
come, un tal castello di Scozia, ma la fantasia di chi 
legge scritta, o ascolta recitata e vede rappresentata la 
tragedia ? I I che tanto é vero che, quando T animo é 
grandemente commosso, tali apparizioni straordinarie 

(1) /ínnaí?", V I ; 6 : X I Y , 1 . Vedi anche un cenno simile.XY, 36. 
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paiono nataralissimc e producono un efíetto maravi-
glioso; i l quale proviene in parte dall5 artificio con cui 
10 scrít torej riscaldando V altrui immaginativa, la pre
para a poco a poco a questo genere d'illusione. Tal é ¡l 
pregio di quei romanzi in cui l'oltranaturale vero o ap-
parente é adoperato per risvegliare ¡l terrore, come 
quelli di Anna Radcliííe, del Lewis, dell'HoíTmann e 
altri moltissimi, per non parlar di Apuleio, che ne porge 
forse i l piü antico esempio. Alcuni episodii di Gualtiero 
Scott. la Leonora del Bürger , la Venere d ' l l le di Pro
spero Mérimée, e mol te leggende del medio evo (alcune 
delle quali si leggono espresse con mirabile evidenza e 
candore di stile nel Cavalca e ncl Passavanti) sonó mo-
delli di questo genere^ che traligna fácilmente al vizioso 
e vuol essere sobriamente usato. Piü legittimo, benchc 
non meno audace, é Tuso di estrinsecare i sogni, al quale 
11 Shakspeare dee le due scene piü stupende di una sua 
tragedia. I I sogno c un dramma fantástico che succede 
nell'animo del dormiente, come le fizioni poetiche in 
quello di un nomo desto^ ma intrinsecato nella sua im-
maginazione e sottoposto momentáneamente al predo
minio di questa facoltá. Qliando adunque i l poeta pone 
in alto i fantasmi del sognatore^ egli non trapassa dal 
giro della fantasía a quello delle cose reali, non traduce 
una fizione in un fatto, un successo immaginario in un 
evento storico, ma trasporta semplicemente nell' altrui 
immaginativa, secondo gli ordini propri della materia 
in cui versa i l suo artifiziOj e usando i mezzi estrinseci 
proporzionati all ' efíetto 3 ció che avvenne o poté avve-
nire nella fantasia di un uomo vissuto in circostanze 
opportune a quel proposito. 11 passaggio corre adunque 
da fantasia a fantasia ^ non da una facoltá ad altra d i 
versa: v'ha scambio numérico nel teatro interiore dove 
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gíi oggetti si rappresentano, non mutazione specifica di 
esso teatro o delle cose rappresentate. 

Dunque, dirai, se Timniaginazione é i l vero c único 
campo delle fatture estetiche, i l bello é subfaiettivo^ i l 
che ripugna ai principi dianzi stabiliti. Rispondo che 
quando si afierma la fantasia essere i l luogo^ la stanza, 
i l teatro del Bello, bisogna intender queste frasi meta-
foricaraentej gíacchc la fantasia é nell^animo, e l'anirao, 
essendo immateriale, non ha, se piace a Dio, delle sale 
e delle piazze in cui fantasmi alloggino e facciano eser-
cizio. I I campo della ñmtasia e simili locuzioni sonó 
giuste in senso traslato, come quando si discorre dei 
buchi, dei ripostigli e delle camerelle della memoria. 
Ma se si vuol parlare con piü r igore, bisogna diré che 
la ñintasia contiene una sola cosa, cioé la forza combi-
natrice dei sensibili e degl'intelligibili che la costituisce. 
Questa forza c subbiettfva, ma gli elementi di cui consta 
i l Bello, separatamente presi, sussistono ciascuno a suo 
luogo; cioé i sensibili esteriori ne' corpi, i sensibili i n -
terni nell'animo nostro, e gl ' intell igibil i nell'Idea, dove 
vengono da noi contemplati. Ma divisi, non fauno ancor 
la bellezza, che risulta dal loro accozzamento. Ora, la 
facoltá che gli accozza essendo la fantasia, se si consi-
derano nella loro unione, riseggono in questa potenza 
e non nel mondo esteriore, dove i l sensibile é senza 
Tintelligibile, non nella ragione obbiettiva dove ha luo-
go i l contrario. Iddio, certo, oltre ai tipi intelligibili , co-
nosce anche i l Bello, non in sé stesso, che egli é intel-
ligenza pura, ma in noi, che»sotto griní lussi divini ne 
siamo autori ; o per dir meglio, lo conosce in sé stesso, 
in quanto contiene l'esemplare dell'uomo con tutte le 
proprietá della sua natura. I/azione con cui la mente 
piglia i sensibili e grintel l igibi l i , non procede dalla fan-
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tasia^ che l i combina solamente^ ma dalle due altre po-
tcnze che afferrano l'oggetto loro immediatamente con 
íiuell'atto diretto la cui descrizione ha reso i l nomc di 
Tommaso Reíd imraortale. La funtasia diinqurj impos-
sessandosi di quelle straniere dovizie e rimprontandole, 
quasi monete forestiere, col suo conio^ non le rimuove 
giá dal loro seggio natío, ma per uno di quegrincante-
simi che sonó eventi ordinari fuori della material na
tura/trasporta e concentra nel mondo della fantasía 
quelli del senso e della ragione con tutto 11 loro cor-
redo: conciossiache le faccende degli spiriti non vanno 
come quelle de' corpi. La fantasía e come la camera 
oscura in cui si riflettono e si collegano3 scnza mesco-
larsi, gl i oggetti posti di fuori. Nel rimanente questo 
anatopismo non é giá proprio di essa sola, ma comune 
ad ogni potenza che, appropriandosi gli altrui prodotti 
a tenore deJ suoi bisogní , l i trasloca nel suo dominio 
e da loro cittadinanza ín casa, senza prívarli di quella 
del nativo paese. Cosi f intui to razionale contempla Puo-
rao e la natura in Dio , i n cu i viviamo, c i moviamo e 
siamo (1); la percezione sensitiva fa della natura i l seg-
gio di Dio e deiruomo; rimmaginazione in fine incen-
tra neiruomo la natura e Dio stesso; benche ciascuna 
di queste entitá sia sostanzialmente distinta dalle altre. 

I I mondo fantástico, in quanto consta di elementi d i -
sgregati ed eterogenei, é subbiettivo e numéricamente 
moltiplice, secondo la moltiplicitá dclle fantasie indivi-
duali , non único e obbiettivo, come i l sensibile e l ' i n -
telligibile. Siccome pero íiuesti due ordini di cose ven-
gono a concentrarsi in quello della fantasía, l 'unítá dei 
primí é moltiplicata dalla pluralitá numérica deirultimo 

(d) Ak., XYIII, 28. 
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nci varii uomini, senza pero dismetterela sua unitáj per-
ciocché tal moltiplicilá avvcntizia consiste solo nelle re-
lazioni estrinseclic. non giá nciressenza intima delsen-
sibile c delPintclligibile, ¡ quali perseverano inalterabil-
mente nella imita loro propria^, e i l secondo eziandio 
nella sua semplicitá. Abbiamo un riscontro di ció nel 
modo con cui TEntc semplicissimo si moltiplica nelle 
sue estrinseche attinenzc,, quasi centro ¡n cui si appun-
tano i raggi del circolo e che piglia verso ciascun punto 
dclla circonferenza una relazióne diversa: ovvero nella 
maniera con cui esso Ente^ dotato di perfetta imraanen-
za3 rispondc al flusso succcssivo della durata tempora
r ia : onde nascc la corrispondenza della immensita ed 
eternitá divina eolio spazio e col tempo empirici. Per-
ció, quando si chiede se i l Bello é numéricamente uno., 
come i l vero, i l benc morale, Tldea, non si puó daré 
acconcia risposta se non si distingue l'atto sintético 
dello spirito che compone insieme gli elementi della 
beliezza, da essi elementi disgiunti c in se medesimi 
considerati. Egli é dunque chiaro in che modo le noto 
di subbiettivita e di obbiettivitá si mescolino e si con-
lemperino insieme nelle fatture della immaginativa. I I 
mondo fantástico e subbiettivo. in qnanto veste i sem-
bianti di un complcsso di cose individué e reali . c ob-
biettivo, in quanto si áífacciá alio spirito come póssibile. 
Ció ha viso di contradizione; la quale peró cessa se si 
considera che i l póssibile é subbiettívp solamente come 
astrazione dello spirito, che non potrebbe farla se p r i 
ma di riílettere non vedesse i possibili neirobbiett ivi tá 
dell'ldea che l i contiene. Dunque i l póssibile é íbntal-
mente obbiettivo: e siccome la fantasía rappresenta in 
ogni caso un tipo inlelleUuale, e quindi una cosa pós
sibile, ella rende imagine per questo verso di una vera 
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obbiettivitá. D'altra parte questa potenza da al mondo 
possibile una esistenza ¡mmaginaria , lo índividualizza 
mentalmente, lo adorna delle qualitá e condizioni pro-
prie delle.cose eíFettive, e produce un ' ombra di sussi-
stenza e di rcaltá che ha un valore prettamente subbiet-
tivo e da cui niuno é ingannato, salvo i l caso di follía 
o di delirio: imperocché i l giudicare della realtá degli 
oggetti appartiene alia ragione sola, la quale, benché 
ami la sua sorella e le sia larga delle proprie ricchezze, 
mantiene le prcrogative di primogénita e i l decoro di 
principe. **» 

L'unione del possibile colle apparenze del reale in un 
solo supposito é dunque opera della ñintasia: la quale 
é creatrice non di so&tanze, ma di fenomeni, e debole, 
ma ingcgnosa imitatrice di Dio nelle sue opere. Iddio 
crea Tuniverso, compartendo ai tipi intelligibili che con
tiene in sé stesso una esistenza contingente e sostan-
ziale fuori della sua mente. L'uomo ricrea in una certa 
guisa questi modelli ideali, individuandoli nei fantasmi 
e tragittandoli nel mondo dell 'arte; ond'egli possiede 
cd esercita quella virtü che i panteisti concedono al loro 
dio, impotente a crear veré sostanze, e ridotto a scher-
zare e delmlere se stesso con vote sembianze di cose 
non eíFettuabili. 11 mondo fantástico dell'artista e del 
poeta corrisponde veramente alia celebre maia delle 
scuole indiche, e l'unione individua ma fittizia del sen-
sibile coll5 intelligibile operata dalla immaginazionc si 
riscontra cogli ava íor i dei Sivaiti e dei Visnuiti e colle 
teofanie pcrmanenti dei Buddisti. I I che s'assesta all ' in-
dole del panteísmo j i l quale confondendo insieme i due 
estremi della formóla idéale , e traportando nell'Ente 
le imperfezioni deiresistente, da cui piglia le mosse, 
compone la Divinitá a foggia dell'uomo, e muta i l crea-
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tore di veré sostanze in un artefice d' immágínazióni e 
di chimere. Secondo i r igidi panteisti^ l'universo non é 
una realtá, ma un sogno, un^allucinazione,una poesía, e 
Testetica non si distingue dalla cosmología, come que-
sta si confonde colla scienza teológica. Ma come raaí, a 
parer nostroj una mente finita, come quella deU'uomo, 
puó esser creatrice anche di solí fenomeni? I I creare in 
ogni genere non é privilegio di Dio? Prima di risolvere 
questa diílicoltá e conchiudere la dottrina esposta sul-
1'origine deiridea del Bello, mi é d'uopo dichiarare 
due altre nozioni imparentate con csso, e tuttavía d i 
stinte, delle quali ho taciuto finora. Le quali sonó i l su
blime e i l maraviglioso, che hanno si gran parte nelle 
arti e lettere amene, e costituiscono col Bello i l soggetto 
compiuto della filosofía estética. 
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C A P Í T O L O Q L A U T O 

DEL SUBLIME CONSIDERA.TO NELLE SL'E ATTINENZE COL BELLO. 

La teórica piü soddisfacente del sublime é quella di 
Emanuele Kant, esposta e dichiarata nella sua Critica 
del giudizio.Egli distingue 11 sublime in due speciCj cioé 
in sublime matemático e dinámico, suddividendo que-
st'ultimo ¡n morale o intellettuale e físico. I I sublime 
matemático risulta dalle intuizioni del tempo e dello 
spazio; i l dinámico daU'idea di íbrza o potenza; che puó 
essermateriale, come(iiiclla di un monte che gittafuocOj 
di un tremuoto, di un uracano; o spirituale, come quella 
di un ingegno straordinario, o.di un nomo dotato di 
v ir tú eroica e tetrágono a'colpi di fortuna. Ma ciascuno 
di questi concetti non puó partorire i l sublimej se non 
vi si aggiunge Tidea dell'assoluto e dell'mfinito, alia 
quale lo spirito naturalmente ricorre^ quando la forma 
delfoggetto non si lascia comprendere per la sua smi-
surata grandezza. Onde seguita che nel sublime come 
nel Cello vi ha un elemento sensitivo accompagnato da 
piü intelligibili, cioé dal concetto matemático o dina-
mico, che, non potendo essere afferrato dalla immagi-
nazione nella forma che lo esprime, suscita quello del-
l'infinito e dell'assoíuto. 
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Qaesta dottrina é vera, profonda, ma íncompiuta, e 
lascia molti dubbi neiranimo dellettore. In primo luogo, 
essa non insegna quali siano da un lato i vincoli del 
sublime col Bello, e dalFaltro colla scienza prima. Poí, 
non da la ragione per cui due cose cosi diverse, come 
sonó i l concetto matemático e i l concetto dinámico, r ie-
scano tuttavia a vestiré la stessa proprietá e a produrre 
i l medesimo eíTetto. I n fine, non mostra la rispondenza 
del sublime colle varié arti in particolare, né spiega i l 
luogo occupato da esso nella storia dell'arte e nella na
tura. Né i l ivant avrebbe potuto, conforme al processo 
psicológico della sua filosofía e ai principi viziosi stabi-
l i t i nella Critica della ragion pura, rispondere in modo 
soddisfacente su que;tre articoli. lo mi sforzeró di sup-
plire brevemente a queste lacune, e mi varró a tal ef-
fetto della síntesi non meno che dell'analisi. perché senza 
di quella non si possono rinvenire le origini delle cose^ 
né risalire alia scienza prima, da cui dee muovere i l mió 
ragionamento. Imperocché nelle scienze speculative av-
viene i l contrario che nelle naturali: in queste la sintesi 
puó serviré ad esporre i l noto, non a scoprire Fignoto; 
laddove in quelle (salvo le parti schiettamente osserva-
tive e sperimentali) la sintesi trova, é Tanalisi non e 
buona che a dichiarare e confcrmare i l trovato. 

11 sublime appartiene all'estética non meno del Bello, 
perché ha seco in comune le infrascritte proprietá. i.0 
Non é un mero intelligibile, né un mero sensibile, ma 
un composto di questi due elementi. 2.° L'intelligibile 
e i l sensibile v i sonó r iuni t i in un solo individuo, la cui 
unitá risulta dal primo elemento e importa i l suo pre
dominio sull'altro. o.0 I I suo sesrsáo é la fantasía. 4.° 

roo 
Dalla fantasía pnó trapassare nel mondo dell'arte, come 

GIOBERTI, Del Bello. 5 
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giá si trova nel mondo della natura. 5." Produce un 
vivo e puro piacere nelTanimo del contemplante, senza 
che pero csso sublime consista in questo piacere, che ne 
é un semplice efietto. 6.° E un misto di elementi sub-
biettivi e obbiettivi. Non entreró a dichiarare partita-
mente questi varii punti, sia per evitar lunghezza, e 
perché illettore potra agevolmentesupplirvi, applicaudo 
al sublime ció che per questo rispetto si e discorso sul 
Bello. 

Ma a costa di queste somiglian^e vi sonó alcune di-
sparitá cli rilievo, le precipue delle quali son le seguenti. 
i.0 L'intelligibile del sublime é assoluto, laddove quello 
del Bello é relativo. I I primo consiste nei concetti di 
tempo e spazio infiniti, o di forza puré infinita e quindi 
assoluta. ÁlFincontro, Fintelligibile del Bello é i l tipo di 
una cosa creata, i l quale, benché infinito verso la mente 
divina, in cui risiede, c contingente e limitato in rela-
zione alia sua copia, cioé all'oggetto che ne é reíFettua-
zione. 2.° I I piacere generato dal sublime diííerisce da 
quello che viene eccitato dal Bello, per natura e per 
gradi. Differisce di natura, come puo chiarirsene per 
prova chi ragguagli, verbigrazia, i l diletto prodotto dai 
passi sublimi di un autore con quello che nasce dai 
luoghi notevoli per bellezza. L'uno ha non so che di 
tragrande e di austero, che leva ruomo sovra di sé^ l 'al-
tro é dolce e soave, ha piú delFattrattivo, non contien 
nulla di fiero e di pauroso, e si distingue per ogni verso 
specificamente dal primo. Discorda anco di gradi; per
ché per ordinario la commozione suscitata dal sublime 
é piú intensa, piü gagliarda e profonda. Ella ci trasporta 
fuori di noi, ci rapisce, per cosi diré, in cielo, ci slancia 
nelF infinito, e produce un veemente stupore, piu íbrts 
della m e m i g l i a ; che ie cose belle si ammirano, ma le 
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sublimi imprimono un certo non ingrato spavento, un 
sacro e dilettevole orrore, a cui non giunge, anzi r ipu-
gna i l Bello p¡ú perfetto. o.0 11 sublime e i l Bello pos-
sono talvolta accoppiarsi nello stesso oggetto, ma con 
iscapito reciproco^ e quando sonó perfetti, si escludono 

' a vicenda j onde se vengono compagnatij l'uno é sempre 
in ragione inversa delFaltro. La cagione si che Fes-
senza del Bello e i l finito c quella del sublime 1' infinito., 
e quanto piú l'attenzione é occupata da un oggetto l i -
mitatOj tanto meno puó essere rápita dal suo contrario, 
e viceversa. 2.° íl sentimento del sublime c essenzial-
mente religioso o irreligioso, come quello che nasce 
dall'aíFermazione o negazione espressa e diretta deU'as-
solutoi laddove i l sentimento del Bello non é per se 
stesso né Tuno ne Taltro, benché, atteso la sua purezza 
e spiritualitá, inclini sempre indirettamente e prepari 
l'animo alia religione. 5.° II Bello nella poesía e nella 
eloquenza proviene in gran parte dalla eleganza dello 
stile, e non puó essere perfetto senza di essaj dove che 
i l sublime non ha d'uopo del diré elegante, e si con
tenta di una pura semplicitá. Anzi rifiuta tut t i quegli 
ornamenti che rendono lo stile meno schietto e distor-
nano cogli accessorii la mente di chr ode o legge dal 
concetto principale. Quanto piú lo stile é ingenuo, breve, 
rápido, alieno da ogni pompa e ricercatezza, omni or-
natu ta7irjuam vaste detracto, tanto meglio spicca i l 
sublime, come quello che non é attraversato e impedito 
dal Bello, suo rivale, e puó occupar tutto Fanimo dei 
leggenti e degli uditori . Quindi é che i passi piú sublimi 
degli scrittori mantengono i l loro pregio in qualunque 
lingua siano traslatati, purché la versione renda schiet-
tamente ilpensiero di quelli; i l che non avvien del pari 
ai luoghinotevoli per solabellezzaj la quale scapita sem-
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pre dal trailurre, e talvolta aííatto manca. I l ibr i sacri^ 
e segñatamente Mosé, GiobLe^ i Salmi, Isaía3 conservano 
tradotti Teccellenza loro assai piü che Yalmiclii edOme
ro, anche quando la versione e fatta in lingua incolta e 
barbara. Come si vede nel nostro Yolgato e neirantica 
versione ifalíca. la cui rozza latinitá rende i l sublime 
delle Scritture meglio assai che non riesce alia squisi-
tezza degl'idiomi moderni. Ció nasce perche gl i autori 
biblici sonó i piú elevati di tuttij sia per la loro divina 
origine, sia perché i l sublime é essenzialmente connesso 
coiridee religiose; onde ben feee i l pagano Longino a 
trar da quelli, anzi che da Omero o da Pindaro, l'esem-
pio di questaproprietá , da luiavvertita. Perció i l sublime 
occorre anche nelle scienze3 senza industria speciale 
degli autori, ogni qual volta i l vero di che esse trattano, 
richiama naturalmente lo spirito alia considerazione 
dell'infinito matemático o dinámico, e presenta a l l ' im-
maginazione uno scbema fantástico proporzionato. Certo 
che in questo modo le speculazioni dei matematici sul 
calcólo infmitesimale e degli astronomi sulle nebulose 
sonó estéticamente sublírai^ e pochi l ib r i mi paiono COSÍ 
omericinella loro scientifica e magnifica semplicitá come 
i Dialoghi del Galilei e la grand'opera del Keplero. Con-
ciossiaché tutta 1'astronomía é sublime, e non sola essa, 
ma certe parti della geografía fisiea e della geología, 
come quelle che trattano della figura e della forma-
zione dei monti. Laddove altre discipline, come la física 
e Tistoria naturale, hanno meno convenienza col sublime 
che col Bello, imperocché la ricerca del vero acquista 
accidentalmente un valore poético di qualche genere 
ogni qual volta mette in opera rimmaginazione estética 
dello scienziato e del filosofo. 

I I sublime dinámico, sia físico, sia morale, puó essere 
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positivo o negativo. 11 primo ci rappresenta la forza in
finita come prodattiva delbene^ dell'orclinej deU'armo-
niaj i l secondo ce la mostra come autrice del male, del 
disordine, della confusíone, cosi nel cerchio delle cose 
materiali, come nel sistema morale del mondo. L'uno 
sí aggira sulFidea di creazione, e ha per oggetto del suo 
operare i l Gosmo, cioé l'armonia mondiale; Tal tro versa 
sul concetto di distruzione, e ha per termine i l caos e 
i l milla. Perció se l'esempio longiniano tolto da Mosc 
rende imagine della prima sorte di sublime, que ' l aoghí 
deí profeti o dei profani autori che descrivono Tuni-
verso o una parte di esso^ e le cittá e i regni r ivol t i i n 
tenebre e in. iscompiglio dalla mano potente e irata del-
rAltissimOj o dalle forze disordinate della natura, ap-
partengono al sublime della seconda specie. Alia quale 
si riferisce eziandio quelVorrore che nasce dairateismo, 
che, ritratto in certo modo, puó riuscir poético (e di 
salutare o pestífero effetto nei leggenti, secondo F in -
tenzione e V arte dello scrittore), come si vede in alcune 
poesie e prose del Leopardi, in parecchi iuoghi del By-
ron, e singolarmente nel suo poemetto intitolato Le Te-
nchre. Ma non vJ ha forse in questo genere alcun com-
ponimento cosi eíTicace, come ií famoso sogno di Giam-
paolo Richter, imitato in parte da Edgar Quinet nel suo 
Aasvero. Tal é puré i l sublime infernale, sivaitico o sa
tánico, che dipinge la colpa, i l delitto, la ribellione, ía 
strage, la sventura, i l cruciato del senso e dell'animo 
in eccesso grandi, e la cui impressione traligna fácil
mente in orrore spiacevole se non é trattato da penna 
maestra. I poeti indiani, i l Mi l ton , i l Goethe sonó talvol-
ta stupendi in questa maniera di poesía, i l Shakespeare 
e Dante incomparabili. La follia d'Orlando nelL'Ariosto, 
la discordia nel campo di Agramante, Rodomonte nel-
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Tassedio a Parigi, l'Adamastor del Camoens (1), hnitato 
felicemente dal Leopardi in un suo dialogo,, a questa 
classe di sublime si vogliono ascrivere. I I quale pero 
non nasce mai dal concetto negativo, ma dalla nozione 
positiva di una forza immensa che lo accompagnaj 
tanto che la negazione consiste soltanto nell'effetto. Pa-
rimente quel non so che di poético che talvolta é occa-
sionato daU'ateismo, rampolla dalFidea di Dio, presente 
alio spirito dell'empio in quello stante medesimo che 
egli nega la Divinitá o le disdice V omaggio; onde i l detto 
del Salmista: Lo stollo dísse n c l cuor suo: Iddio non 
t , tiene anche del sublime; i l quale é sempre afFerma-
tivo nella sua radice e inseparabile dall'idea religiosa. 
Onde erró Giuseppc Biamonti (nomo del resto dottis-
simo e ingegnosissimo, i cui meriti sovrastanno di gran 
lunga alia fama) nel credere che i l concetto delle ruine 
accompagni sempre i l sublime} quando tal concetto non 
entra nel sublime matemático, e lo stesso sublime diná
mico nasce dalFidea di una forza infinita, che si mani-
festa cosi creando, come riducendo al milla. Certo le 
ruine sonó attissime a rapir l'animo dello spettatorej e 
i l solo immaginárle diííonde non so che di grandioso 
sugli altri concetti; come si scorge, verbigrazia, in un 
libro troppo famoso, di stile, discorso, erudizione me-
diocrissimo, ma messo in voga dalla felice idea che ebbe 
fautore di collocar la scena della sua fizione in un gran 
deserto, rappresentando i popoli di Oriente assembrali 
a concilio fra le ruine palmirene. Palmira é sublime per 
le arene iramense che la circondano, per le sue enormi 
colonne e gli altri avanzi colossali, che ci richiamano 
alia mente lo splendore della distrutta cittá, per la con-
siderazione della potenza romana, autrice di tal eccidio, 

(1) Os Lusiadas, v. 39 seq. 
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per l 'etá rimota a cui questo eccidio ci riconcluce, per 
la fragilitá delle cose mondane a paragone delle eterne.,, 
solé grandi, perché ron soggiacciono altempo, laquale 
ci é posta innanzi dallo spettacolo di tanta desolazione. 
Ivi adunque i l sublime é in parte matemático, in parte 
dinámico, e quest'ultimo non nasce gia dalle ruine per 
sé stesse, ma dalla mole dei monumenti superstiti, e so-
vratutto dalla causa delle ruine. 

Alio stesso genere di sublimitá negativa si dee tal-
volta riferire V uso estético dell' orrido e del deforme. 
La rapprescntazione del brutto morale e físico bene 
usata non solo é lecita, ma tal fiata necessaria, c con
corre all'eífetto della poesia e delle arti. Se non che, 
assolutamente parlando, i l brutto é solo estét ico, i n 
quanto s^intreccia col Bello o col sublime e col mara-
viglioso, e contribuisce ad avvalorare Fimpressione 
originata da questi concetti. Onde in ció si distingue 
dagli altri elementi, che questi hanno in sé stessi i l fine 
loro, laddovc i l brutto non é legittimo se non in quanto 
é indirizzato a uno scopo estrinseco, ed é essenzialmen-
te inéstetico per sé medesimo. Le relazioni del brutto 
col Bello si possono ridurre alie seguenti., i.0 Mette i n 
rilievo, e, mediante i l contrapposto, fa spiccare i l Bello; 
come nel Tersite omerico, che é introdotto dal poeta 
per daré risalto al valore e alia bellezza dei greci eroi. 
Ma Omero col suo squisito accorgimento se ne passa 
in breve, e, dipinto in poche parole quel mostró, ,non 
ci torna piú; ché la bruttezza pregiudica all ' intento, 
se non é parcamente adoperata dal poeta e dall'artista. 
Al che non avvertono que' moderni che si compiaccio-
no nella pittura del deforme e gli danno un largo cam
po nelle loro opere. Oltre che nel descrivere i l brutto 
non si dee carlear la mano ed eccedere una certa m i -
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sura^ altrimenti si cacle nello schifo e nel disgiistoso3 
come par che si studiino di fare alcuni nostri coetanei3 
fra' quali per un insigne esempio citeró Yittorio Hugo. 
A cui se si puó perdonare i l suojQuasimodo, niuno 
certo farábuone le atrocitá e le laidezze de5 suoi dram-
m i , e la sua singolare predilezione pei ragni. 2.0Eccita 
i l sentimento del ridicolO j e come tale conviene alia 
sá t i ra , alia commedia, ai componimenti giocosi, e tal-
volta al romanzo e al poema épico. Imperocche quando 
si dipingono i vizi .e i difetti degli uomini per cor-
reggerlij o dar rilievo. alie qualitá contrarié 3 i l hrutto 
adempie, riguardo al tipo intelligibile della per'fezione-
umana, le stesse partí che sonó esercitate dal sublime 
negativo verso i l positivo nella forma dinámica di que-
sto concetto. Ma anche qui i l male dee essere adope-
rato con gran misura e mitigato col bene, e da questo 
squisito temperamento nasce la stupenda perfezione 
che nel Chisciotte del Cervantes, nel Falstaff del Sha
kespeare e nell'Ábbondio del Manzoni si ravvisa^tre fat-
ture comichc alie quali non so qual altra in • alcuna 
lingua perla pellegrina eccellenza del concetto e della 
esecuzione si possa pareggiare. 11 qual elogio non si 
puó fare al TartuíFo del Moliere, né al Timoteo del Ma-
chiavelli, con tutto lo ingegno che vi mostrano gli au-
tori3 perché la bruttezza morale di talLpersonaggi ec-
cede i termini conceduti al poeta. íl Goldoni si mostró 
studiosissimo di questa delicata sobrietá, ritraendo i 
difetti degli uomini , nelle sue commedie veneziane, i ra 
le quali mi bastí i l citare i Ihcsteghi, che sonó un ca-
polavoro perfetto da ogni parte, e íbrse Topera piu 
bella del Menandro italiano, o.0 Serve a dipingere la 
pugna del bene col male nella etá presente del mondo, 
indirizzata alia viltoria del benej pugna e vittoria che. 
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trasferite nel campo deU'estetica^ diventano i l conflilto 
del brutto col Bello, e i l prevalere del secondo in or-
dine al primo. Per questo rispetto la pittura del brutto 
é parte intégrale del Bello, come quella che si richiede 
per rappresentare compitamcnte i l tipo cósmico, se
condo i dettati della vera fede e le conclusioni di un 
savio e modcrato ottimismo. Ma se i l deforme dee en
trar nelle opere immaginative per ri trarre Tépoca at-
tuale fedelmente e contraporla ai tempi primitivi e 
fmali del mondo, nei quali i l Bello gode un regno asso-
luto, egli non dee mai nei concetti delirarte sovrastare 
a questo, né escurarlo e menomarne l'effetto. Al clie non 
ha sempre provveduto F iconografía feligiosa dei popoli 
emanatisti, nella quale i l principio del male oceupa 
maggior luogo che non gli si conviene, e trascorre al-

Torribi le , all'atroce; come si vede nella mostruosa sim-
hologia del Sivaismo indico e del Buddismo giappone-
se, nella Teoyaoraiqui degli Aztechi( i ) , ne lFEr l icán , 
nelJamandaga ed in altri demoni dei Galmucchi (2). Da 
questo peccato non andarono esenti alcuni artisti ita-
liani e íbrestieri- e ne portó grave pena Spinello Spi-
nel l i , che vedendo in sosno Lucífero in forma di bestia 
sconclssima, come l'-avea ri tratto, e parendogli udirne 
i rimproveri e i minacci per averio dipinto si b ru t to , 
ebbe tal paura che fu a rischió di morte e ne rimase 
spiritaticcio e cogli occhi spaventati linché visse i3). Ma 
i l predominio del deforme, dettato da un culto sangui
nario e feroce, pare essere stato comune a tu t t i i popoli 

(1) HUMBOLT, Ess. polit, sur le roy. de la N. Esp., c.8, § i . 
(2) CIIAPPE D'AUTER.OCHE, Voy. en Siléric, Paris, 1768, t . l , 

planches 17, 18. 
(3) BORGHIISI, Riposo, lib. 3. Milano, 1807, t. 2, pag. 74: 
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camitici dei primi tempí, né apparisce nei monumenti 
giapetici; se non in quanto parteciparono alia rubesta 
civilta dei loro antecessor!. Laonde nella Ptameide e ne-
gl i altrí poemi dei Yisnuiti gli esseri laidi e maléfici sot-
tostanno alie potenze contrar ié ; e Valmichi introduce 
i Racsasi per dar luogo alie valentie di Rama, e mettc 
in iscena quei singolari eserciti di orsi e di scimmie 
capitanati da lambavanta e da Anúman, come ausiliari 
deireroe divino nel conquisto di Lanca. Lo stesso ac-
corgimento si rinviene cosi neirArimane dei l ibr i zen-
dic i , come per lo piú nei mit i illustrati piú tardi da 
Firdusi e imitati in parte dai noyellatori aralnci e dai 
romanzieri giorgiani. 11 Tifone egizio, qualunque sia la 
sua prima origine, occupa un luogo conforme nel si
stema ieratico dei Sabi, giapetici di stirpe non meno 
dei Bramani e dei Magi. Onde i Tiíbnii, o sia templi di 
Tifone, erano tut t i piccoli, secondo che si puó tuttavia 
vedere a File, a Ermonti , e fra gli avanzi della grande 
Apollinopoli; e la figura del dio, corto di statura, mem-
bruto, panciuto, barbuto, con le gambe spante, con la 
testa enorme, poca o niuna fronte, occhi obbliqui, boc
ea sconciamente r identé, tenea del deforme e del r i d i -
colo insieme, anziché dell'orrido, e somigliava alie mo-
derne caricature (1). 

L'orridezza e la deformitá nelle rappresentazioni 
scritte o effigiate si connette alia volte coiroltranatu-
rale (di cui discorreró fra poco), e si accosta al sublime. 
I simboli camitici del dio distruttore, toccati di sopra, 
per la loro spaventosa gfandiositá sonó spesso sublimi; 
subliraissimi i l Satana del Milton e i l Lucifero dell 'Ali-

(1) Descr. de rÉgypte, París, Panckoucke, 1821, 1.1, p. 93, 
327-337, 413, 419. 
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ghieri. Chi non ha qualche notizia della rozza e quasi 
selvaggia terribilitá clelle favole scandinaviche, e spe-
cialmeníe del poema che ha i l titolo di Yoluspa? Ma la 
fantasía delle nazioni boreal! non ha immaginato nulla 
di piú fiero e pauroso che i mit i sacri di alcuni popoli 
della Polinesia. I noslri buoni antichi, avvezzi a intrec-
ciare i dogmi cristiani coi fenomeni naturali^ credevano 
che Mongibello fosse una bocea dell5inferno, e che 
quando un ¡Ilustre peccatore vi cadeva dentro, ne uscis-
se gran fiarama oltre r u s a t o ( l ) j cosi gl i Oceaniti di 
Haouaii, guidati da simile íantasia, collocano nel fondo 
di un ardente e sterminato cr-atere FOlimpo dei loro 
numi. Iv i risiede la suprema dea Pele (che é la Eavani 
dei Sandvicesi. e ha sacerdotesse, altari, r i t i , una ricca 
favola, e i suoi avalari , come la deitá indica) in mezzo 
di numerosa corte; e i l muggito spaventevole delle lave, 
che acl ora ad ora si fa sentiré, e la música degriddi i 
infernal!, quando, infastiditi di giocare al cuerna, fauno 
una spezie di bailo che gV isolani chiamano uro, (2). Ag-
giungerei i Ciclopi, le Er inn i , le Arpie, le Gorgone, la 
Chimera, Scilla, i centauri, i satiri degli antichi poeti 
italogrec!,le streghe del Shakespeare e del Goethe,!'Or-
r i l o , TOrca, i giganti delBoiardo e delFAriosto, molte 
pitture dello inferno dantesco, e la numerosa genera-
zione de' mostri partoriti dalle fantasie oriental!, se ivi 
al deforme non s'aggiugnesse una certa stranezza, che 
assomiglia tal! fizioni ai simboli mostruosi deírantichitá, 
come la sfinge, i l grifo, l'ippogrifo, i l 77iarticom, Anubi, 
Ganesa,le teofanie tra umane e belluine deirindia e del-

(1) PASSAVANTI, Spccchio. dist. 3, cap. 3. - Cronaca di Amar. 
MAKISELLI. Cronichette antiche. Firenze, 1733, p. 123. 

(2) Rcvue hriidri., 6 mal 1826, pag. 14S-14Ü, 
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rEgitlOj i l Fcnris degli Scandinavi, i l gallo gigante deí 
Magi e di alcuni PtabLini, e gli animali favolosi descritti 
da Ctesia o effigiati sui marmi di Persepoli..In alcuni 
dei quali, per accennarlo di passata, si pofcrebbe su-
bodorare una oscura notizia dei fossilij ovvero delle 
singolaritá zoologiche dell'Australia, forse non aííatto 
ignota ai popoli asiani delle etá piú vetuste. Qaesto ge
nere d'oltranaturale, quando per la grandezza delle 
imagini non arriva al sublime, non ha valore estético 
se non in quantó serve a sprigionare la fantasía dagli 
ordini prosaici della realtá presente, trasportándola 
quasi in un al tro mondo e in una altra etá cósmica. 

Ritorniamo al sublime, ed entrando a ricercare co
me se ne generi la nozione, dico che i l suo modo d i -
namico, físico e morale, positivo e negativo, importan
do sempre i l concetto di una forza infinita, emerge dal-
T'idea di creazione, come da questa nasce puré i l modo 
matemático, e quindi ogni genere di sublime. 11 subli
me matemático scaturisce dall'intuito dello spazio e del 
tempo inf ini t i , congiunto airapprensione di un sensi-
bile i l quale, benché finito, soverchia per la sua gran
dezza la virtü dell'Mmaginativa. Ora lo spazio e i l tem
po costituiscono i l transito dall'Ente all'esistente e im-
portano dal canto del primo la possibilitá dello steso c 
della successionc, e dal canto del secondo la riduzione 
all'atto di questa potenza. Quindi é che rispetto all'Ente 
hanno ragione di contenuto (secondo la bella sentenza 
di santo Agostino, che lo spazio é in Dio , non íddio 
nello spazio), e rispetto all'esistente hanno ragione di 
contenente, come quello in cui le cose estese e succe-
dentisi son dallo spirito contémplate l1). D'altra parte, 

( i ) Tntroduzione alio studio della filosofía, lib. 1, c. 5, art. 2; 
e ñola 19 e 20 del secondo volume. 
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slccome i l passaggio dairEnte all'esistente risiede nelia 
creazione, espressa dal secondo membro della formóla 
idéale, questo ci porge tutt i gFintelligibili concorrenti 
a formare ogni specie di sublime^ e i l concetto del su
blime estético nella sua piu ampia generalitá é spiegato 
e legittimato dai principi della scienza prima. 

La novitá e la difficoltá della materia mi scuseraiino 
presso i l lettore, se mi fermeró ancora un istante a con
siderare questa genesi del sublime. 1/Ente, quando elice 
l'atto creativo, estrinseca i l tempo e lo spazio che quali 
semplici possibilita necessarie ed eterne appartengono 
alia sua natura. I I passággio di queste due entitá dalla 
potenza all 'atto, e dal loro stato continuo e puro alio 
stato discreto ed enapiricó, é simultaneo alia creazion 
sostanziale delle cose créate, che sussistono in quelle 
due forme, e ne sonó come abbracciate e comprese. Lo 
spazio ed i l tempo sonó quasi un anello intermedio fra 
FEnte e resistente, e formano un concetto mezzano, 
partecipante della natura dei due estremi; onde risulta 
la loro índole mista e quell'apparente ripugnanza che 
disperó finora i psicologi e gli ontologi delle varié scuo-
le e avvaloró lo scetticismo della filosofía critica. Impe-
rocché, secondo che si considerano neU'uno o nell'altro 
aspetto, ci appariscono come forme increate e créate , 
assolute e relative, infinite e limitate, necessarie e con-
tingenti . Dio e mondo unitamente. La qual ripugnanza 
non si puo cessare se si studiano isolatamente, come si 
éfat to finora, in vece di considerarle nei loro.riscontri 
verso i concetti concomitanti e nel proprio luogo, cioé 
nel termine mezzano della formóla idéale • dove poste, 
acquistano due diverse attinenze ontologiche verso g l i 
estremi della formóla, e due diverse attinenze psicolo-
giche verso lo spirito umano, secondo che discorrendo 
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colla rlílessione egli sale dairesistente all'Ente, o d l -
sccnde da questo a quello. Per tal modo i l solo colloca-
mento debito di tali concetti a tenore di quclla formo-
la , che é la prima base di tutto lo scibile, sparge sovra 
di essi una nuova luce, rimuove ogni vera dissonanza, 
spiega le apparenti contraddizioni, e dichiara la na
tura di quelli , per quanto é fattibüe dallo spirito no-
stro, ignaro delle essenze. Ma i l trapasso daH'Ente al-
l'esistente, oltre alie nozioni di tempo e di spazio, i m 
porta eziandio i l concetto di forza creatrice. L'idea di 
forza infinita e atta a creare, appartiene veramente al 
primo membro1 della formóla^ ma l'esplicazione estrin-
seca di questa forza, e i l suo passaggio dalla potenza 
all'atto, spettano al secondo membro, come i suoi eíTetti 
compongono i l terzo. L'idea di creazioue ci sommini-
stra adunque i tre concetti concomitanti di tempo, spa-
zio e forza, che, congiunti o separati, fanno le varié spe-
zie del sublime. I I sublime é la creazione in qnanto é 
rappresentata alia fantasia, come la creazione é i l su
blime ¡n quanto é eífettuato da Dio e appreso dalla fa-
coltá ragionevole. 

Premesse queste avvertenze, non ci sara difíicile i l 
trovar le relazioni che i l sublime ha verso i l Bello. La 
creazione non puó altrimenti intendersi che come l'at-
tuazione dei tipi intelligibili delle cose in certe forze 
sostanziali e finito, le quali traggono da quest'atto la 
loro esistenza e costituiscono la parte sensitiva, e come 
dir la materia (in senso aristotélico) degli oggetti creati, 
di cui essi t ipi sonó la forma. Or se l 'unione individua 
della forma colla materia fa i l Bello, ne segué che I d -
dio, informando colle sue idee le sostanze che trae dal 
mi l la , crea altresi i l Bello, e che questo deriva dalla 
síessa forza creatrice in cui ha fondamento una spezie 
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di sublime. D'altra parte i tipi intellettivi i n quanto 
sonó attuati nelle sos tan ze fin i te sussistono nel tempo 
e nello spazio; onde queste due forme delFuniverso, 
che sonó i l principio di un5 altra spezie di sublime, so-
no altresi la sede del Bello. La forza creatrice é pr in
cipio del Bello in quanto lo fa; lo spazio e i l tempo ne 
sonó la condizione in quanto lo comprendono: quella 
ha verso di essi la ragion di causa, e questi di ricetta-
colo. Quindi ne nasce la formóla estética: / / suUime 
crea e contiene i l Bello; che torna a diré, i l sublime di
námico creare i l Bello nel matemático conteiíuto. Co
sí , per esempio, se la creazione della luce descritta da 
Mosé e menzionata da Longino é sublime, TeíFetto di 
tal creazione, cioé essa luce, é bella ed é condizione 
precipua dell' apprensione visiva delle bellezze diífuse 
nella grande espansione dello spazio mondano, quasi 
álveo del luminoso océano. Egli é vero che i l Bello na-
turale e artificíale risiede- nel campo dclla immagina-
zionej ma lo spazio e i l tempo fantastici inchiudono 
Fintuito dello spazio e del tempo puro ripensati dalla 
riflessionej cosicché i l contenente proprio deH'immagi-
nativa s'immedesima obbiettivamente eolio spazio e col 
tempo reali , e quindi col principio del sublime mate
mático. Iv i apparisce i l Bello; i l quale é opera della fan
tasía chelo produce accozzando i l sensibile coll 'intelli-
gibile. Ora la fantasia che trae le apparenze sensibili 
dagli oggetti, e gl i oggetti da cui tali apparenze ven-
gono tratte, sonó del parí forze finite, spirituali o ma-
teriali, prodotte dalla virtú creatrice, onde g i l attori 
dell'immaginativa sonó gl i éffetti di una forza che s'im-
medesima col principio del sublime dinámico. Da que
ste considerazioni s'"inferisce che la forma estética, te
sté espressa; risponde perfettamente alia formóla idéale 
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e si contiene in essa, come i l particolare nel genérale 
e i princlpi secondari nel primo. Perció la formóla 
idéale: VEnte crea le esistenze^ tradotta in linguaggio 
estético, ci da la formóla seguente, pin esplicita della 
sovrascritta: FEnie per mezzo del sublime dinámico 
crea i l Bel lo , e per mezzo del matemático lo contiene. 
La qual ci mostra la connessione ontologica e psicoló
gica deH'estetica colla scienza prima. Quando si dice 
Bello e sublime^ queste voci importano una relazione 
delFoggetto razioriale verso la fantasía^ tolta la qual 
relazione, rimangono i soli concetti mentali implicati 
nella formóla. I I Bello é rintell igibile relativo dellecose 
créate, appreso dalla immaginazione; i l sublime é l ' in-
telligibile assoluto di tempo, di spazio e di forza infi
nita, rappresentato alia virtú fantástica. Insomma la 
formóla estética é la stessa formóla idéale parlante al-
Timniaginazione per mezzo dei scnsi, e no« alia sola 
ragione; e nell'una come nell'altra l'ordine reale delle 
cose si compenetra col processo psicológico dello spi-
rito uraano. 

Se si chiamano a rassegna gli esempi piu illustri del 
sublime naturale e artificíale, si scorge di leggieri che 
i l sublime dinámico e i l matemático non sonó affatto 
parí , ragguagliata ogni cosa, per TeíFetto che produco-
no, e certe condizioni che gl i accompagnano. La cora-
mozione estética eccitata dal primo é piú veemente, raa 
richiede maggior coltura di spirito ad essere sentita; 
dove che Fimpressione originata dal secondo é piú fa-
cile.a provarsi da tutti , ma é meno profonda ed eíficace, 
meno atta a sollevar gli animi alia raaggiore altezza di 
cui sia capace la mente deU'uomo. La ragione di que-
sto divario risulta dal luogo che i due sublimi tengono 
nella formóla. Imperocché, se bene appartengano del 
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parí al mezzo di essa, non sonó pero locati nello stesso 
riguardo verso gli estremi, atieso i varii momenti di 
cui consta i l termine intermedio. Ora i l concetto di 
forza creatrice é i l primo momento per cui discprre lo 
spirito quando dalFidea di causa assoluta discende alia 
nozione delle esistenze: laddove i concetti di spazio e 
di terfipo costituiscono un secondo momento, che s á c 
eosla davvantag^io all'idea delle cose c réa te , come 
ho loccalo altrove (1). Ma d'allra parte, quanto piu 
un momento idéale si avvicina all5 ultimo termine 
delia f o r m ó l a i n cui s'innesla i l sensibile e da cui 
piglia le mosse la riílessione, tanto piú dee essere 
agevole i l coglierlo distintamente e venirne ímpres-
sionatoj quindi é che i l sublime matemático é piú ac-
concio a colpire gli animi rozzi e poco avvezzi alia 
speculazione. E per la stessa causa la specie morale del 
sublime dinámico é meno accomodala al sentir del vol-
go, che la física. Perció se i l giusto oraziano, impávido 
ira le ruine del mondo, commuove maravigliosamente 
i l filosofo, uso a considerare e ad apprezzare le forze 
dell? animo e i l pregio sovrano della virtü 3 la folla sará 
assai piú dileltala dalla müscolare e spensierata gagliar-
diá dei Ti tani . e meglio ancora dal salto omerico dei 
cavalli celesti, che riposa sullo schema sensato e appa-
riscente dello spazio. Onde i l sublime é piú perfetto 
quando V elemento matemático si accoppia al dinámi
co, come nelPesempio biblico allégalo da Longino, do-
ve, sebbene l'idea di forza predomini, V h a pur quella 
di spazio, rappresenlandosi alia mente una tenebria 
nniversale, trasformata súbitamente in un océano di 

( l ) Introduzione alio studio dclla filoso fia. lib. 1, cap. 6, 
art. 5, tomo 2. 

GIOBERTI, Del Bello. 6 
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luce dalla parola creatrice. Tal é puré i l sublime con-
tenuto nel cuneta supercilio moventis di Orazio, sug-
geritogli da Omero j tal é quasi sempre quello dei pi'o-
íeti e degli altri sacri scrittori. 

Alcuni fdosofi estetici hanno confuso i l Bello col su
bl ime, perché i l primo, quando é squisitissimo, desta 
un'ammirazione si forte e produce un tal rapifnento 
d5 animo che poco si differenzia dagli efFetti del secon-
do. Tuttavia anche i n tal caso l'oggetto che diretta-
mente ferisce lo spirito ^ non é che bello, e manca di 
quell' infinito da cui germoglia i l sentimento del subli
me. I I che si spiega mediante la parentela del sublime 
dinámico col Bello, giacché Fincarnazione del tipo i n -
tejligibilenel sensibile creato é opera della forza infinita 
e creatrice. Ora, stante le leggi che governano 1' asso-
ciazione delle idee, come tostó una straordinaria bel-
iezza ci si aífaccia, i l pensiero corre súbito alia cagione 
che la produsse, e alia maestría che seppe ideare e re-
care ad effetto un tanto miracolo. Questa considerazio-
ne di una virtü tragrande raffigurata neir efietto suo, 
come Feffigie del padre nel volto del suo figliuolo, de
sta in noi Fidea dell'infinito, e produrrebbe per se sola 
quel sublime che i l Rant distingue col nome tí intellet-
l u a l e ^ che appartiene alia secón da specie del sublime 
dinámico. Ma siccome non é i l termine único né prin-
cipale del pensiero affissato nella contemplazione della 
bellezza, ne nasce solo un sentor di sublime, che, me-
scolandosi collMmpressione del Bello prodotta dallo 
scopo diretto dell" intuito, le da un carattere particola-
re. E benché i l senso del sublime muova anche qui da 
una radice ben diversa da quella del Bello, tuttavia 
questi varii sentimenti, intrecciandosi insieme, paiono 
larne un solo, e si confondono in un moto di eccessiva 
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maraviglia, atieso la rapidítá ¡ndicibile con cui i pen-
sieri e le impressioni si succedono, Fesercizio simulta
neo di facoltá diverse j e Tattitudine speciale della fan
tasía a congiungere insieme le cose piü disparate e ad 
appropriarsi le dovizie delle altre potenze. Perció, se i l 
Bellos considéralo ne' suoi eíFetti, partecipa talvolta del 
sublime) ció nasce dalla cognazione ontologica di que-
st¡ due concetti, dallo stretto vincolo di causalitá che 
gli unisce3 e dalle leggi psicologiche che governano lo 
spirito umano. Ma ció basti per ora del sublime. 
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C A P I T O L O Q U I N T O 

DEL MARA.V1GLIOSO CON SIDERATO NELLE SUE ATTINEISZE 

COL BELLO. 

Passiamo al maraviglioso, e siccome la fantasía c in 
ogni sua parte i l riverbero di una facoltá piü nobile, 
cerchiamo i principi razionali da cui esso procede. 11 
maraviglioso estético si puo distinguere in due specie , 
che sonó i l misterioso e l'oltranaturale, deíle quali ra
cionero partitamente. II misterioso estético é Tignoto, 
che, tramescolandosi al noto, sotto un'apparenza sen
sitiva, s'intreccia al Bello e al sublime, da loro un 
nuovo attrattivo e ne accresce lo splendore e reffica-
cia. L' ignoto, come cosa negativa, non tanto che par-
tecipi del Bello, non é per sé stesso né meno pensabi-
le. Ma puo diventare indirettamente oggetto del pen-
siero per una operazione psicológica che ho altrove 
descritta (1). Acció questa nozione intellettiva sia anche 
estética, uopo é che si congiunga al noto nel l 'uni tá di 
un composto estético risedente nell' immaginazione e 
individuato da essa^ ondeché i l misterioso viene ad es-

{ i ) Introduzione alio studio della filosofía, lib. i , cap.8. 
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sere uno dei componenti del contenente o del conte-
nuto fantástico. I / ín te rven to dell'ignoto nella fantasía 
produce quel non so che d5aereo, d^intangibile, di mo-
bile, di fluttuante, d'indefinito, c h e é proprio dei par t í 
¡nimaginativi, ne accresce la venusta e 1'incantesimo, 
e risulta cosi dal difetto di precísione nei confini che si 
assegnano al campo fantástico (onde lo spazio e íl lem
po fantasticí si distinguono dai reali),come dal perples-
so e daU'índeterminato che sí trova piú o meno nei fan-
tasmi particolari onde si popóla e si anima qnel mondo 
idéale. Senza questo mistero, le opere della fantasía sa-
rebbero assai manco allettative e piacevolí, r ideal i tá 
loro si accosterebbe di troppo alia consueta realtá, e la 
poesía che le informa poco si díscernerebbe dal genio 
triviale e prosaico della vita umana. La natura mede-
sima non potrebbe gareggíare colle opere stupende 
dell 'arte, e tampoco superarle, se non partecipasse d i 
quell'arcano che viene espresso dai sommi artefici nelie 
opere loro j íl quale quanto piú é sentí to, tanto piú 1c 
altre beliezze muovono e rapiscono. Perché mai íl pro-
spetto del mare, o del cielo stellato, o di una vasta 
campagna vagheggiata da un alto monte, o di una im
mensa e spaventosa vorágine che gitta fuoco, come 
quellc del Pichinca e del Chirauca, descritte dai viag-
giatori (Oj sonó sublími? La distesa o la profonditá v i -
sibile, per quanto sia grande, non é che finita, ne po
trebbe guidarci sensatamente al pensíero dell ' infinito, 
se i contorni , i l i m i t i , la figura di quella estensione 
non andassero lentamente sfumando di tinta ín tinta e 
a poco a poco dileguandosi, finché la vista si perde aí'^ 
í'atto, e non rendessero per tal modo una viva imagine 

(i) Humboldt, Ellis, Steward. 
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(k'lhi immensitá. 11 che ha luogo sovratutto nella pit-
tura, dove Tartificio dei prospettivi fa quasi veder Tin-
visibile, adombrando colla maestría dei colorí i l digra
dare della luce, delFarifi, delle ombre, e ritraendo i 
lontani dei campi, le frastaglíate giogaie e le fondure 
tortuoso dei mont i , una nítida e tranquilla marina, un 
sorgere o tramontare di solé fra i vapori rosseggianti, 
i eupi avvolgimenti di una spelonca, di un tempio gó
t ico, di una catacomba. artista imita in ció la natu
ra, e T illusione che succede ín ambi i casi non riguar-
da propriamente gli occhi, ma la fantasía, che attraverso 
del senso contempera e amplifica a suo talento gli og-
getti che le stanno innanzí. Se da una prospettiva di 
campagna togliessi ció che vedi in modo confuso e im-
perfetto, o piuttosto ció che non vedi, ma t i é suggerí-
to alFiinmagínativa da quello che hai davanti agli oc
chi; se ne rimovessí, verbigrazia, quelle lontananze ¡n 
cui lo sguardo sí smarrisce, quel serpeggiare ínterrot-
to di fiumi e di val l i , quelle svolte e quegli scorci di 
montagne, quei recessí di grotte e di boschetti, quei 
burroní senza fondo, quelle cime inaccessibili, quelle fo
reste impenetrabili, quei casolari, o r t i , tempietti, ro-
mitorií mezzo coperti daglí alberi, dai cespugli e dalle 
siepí, e cento altre cose di questo andaré , che t i fauno 
immaginare assai piú che non puoí vedere, certo é che 
spoglieresti delle piú care bellezze 1' aspetto delle cose 
naturalí c la pít tura di paese. Tanto quel che si conosce 
é poco atto a dilettarci, se non é accompagnato e i n -
granclito dairignoto! Cotalché io credo che, se l 'uomo 
fosse dotato di quella vista penetrativa che tutto ab-
braccia, e sfonda, per cosí diré, le cose, ínsínuandosí da 
per tutto a uso dei fluidi ímponderabili, qual sí c quel
la che i magnetici si attribuíscono, le maraviglie pitto-
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ríche e natural! sarebbero in gran parte perdute. Certo, 
chi potesse squadrare con un'occhiata tutte le partí d i 
un tempio gótico o moresco j senza che le colonne, le 
pile, gl i archij gli sporti, gl i sfondati, le vólte, gli an-
goli e le moltiplici curve ne lo impedissero, ne sarebbc 
(estét icamente parlando) dilettato meno di no¡ , che ad 
ogni passo scopriamo un aspetto novellOj ma parziale, 
del misterioso edifizio; onde la memoria raccogliendo 
poscia e mettendo insieme quelle varié facce, si forma 
una imagine del tutto, piú dilettevole talvolta della v i 
sta medesima. Questa é la cagione per cui le bellezze 
ricordate hanno un incauto loro proprio, e piacciono 
spesso assai piú che vedute di presenza; perciocché la 
fantasía, non essendo piú vincolata dalla rea l tá , ne ac-
cresce íl vago e Findefinito; sovra tutto se la rimem-
branza ci trasporta a un tempo molto antíco e colora 
1' oggetto immaginato, colle impressíoni vivaci e poeti-
che di una etá piú verde. Perció ancora la novita e la 
varíela ne piacciono, perché nelle cose nuove e varié 
immagíniamo raille misteri , dove Tanimo nostro dol-
cemente erra come rapito in estasi e fuori di sé. Quan-
do uno gíunge per la prima volta in un bel paese, come 
certi sití della Svizzera e della Scozía, o la riviera d i 
Genova, tutto gli pare ancor piú bello e poético che non 
é in eífetto •, perché quel torceré di sentiero, quel go-
mito di monte, quel ripostiglío di forra, quella striscia 
di mare, quel ruscello ílessuoso che or apparisce or si 
cela, quel torrente che si avvalla, e nasconde con una 
spuma bíancheggiante Fabísso che lo accoglíe, quelFa-
pertura inaspettata che t i scopre fra due rialti erbosí 
1' azzurro di un bel lago', quel misto di vie, di greppi, 
di raacchie, di fratte, di massi, di frane, di cáscate, di 
grotte, di casali, di ameno e di orrido, di selvaggio e di 
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domestico, di campi e di boschi „ di biade e di frutti , 
d'erbe e di fiori, d'alberi e di acque, di alture e di pia-
n i , di monti e di cólli^, di nuvole e di sereno, di cielo e 
di t é r r a , insieme intrecciati, íbrmano una varietá eí-
fettiva, che va crescendo a ogni passo, e fa presentiré 
al viaggiatore maravigliato assai pin di quello che c. Ma 
quando tutte le parti di una regione ci sonó ben note, 
quando ne abbiamo distinta e compiuta in capo la pian-
ta , e non é piú dato alia fantasía di aggiungervi qual-
cosa e spaziare a suo talento, quando in somma i l Bello 
reale é esausto, i l Bello fantástico scema notabilmente, 
e talvolta riesce insípido a chi é avvezzo a goderne. On
de i l gran poeta di cui TItalia piange la morte imma-
tura, cantava: 

. . . . . . Conosciuto il mondo. 
» Non cresce, anzi si scema, e assai piu vasto 
» L ' etra sonante e Taima ierra e il mare 
» Al fanciullin, che non al saggio, appare». 

E poco appresso: 

« A noi ti vieta 
» II vero, appena é giunlo, 
» O caro immagioar^ da te s' apparta 
» Nostra mente in eterno; alio stupendo 
» Poter tuo primo ne sottraggon gli anni; 
» E il conforto peri de' nostri affanni (1) ». 

'Sulla, di piú vero né piú profondo al proposito puó im-
magínafsi di queste querele, perché la cognízione delle 
cose finíte, menomando o rimovendo i l mistero, scema 
i l Bello, che, cosi mutilato, non risponde piú a un bíso-
gno ingénito della fantasía. 

(1) LEOPARDI, Canti, UI . Napoli, i 835, p. 25,26. 
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I I qual bisogno si fa sentiré eziandio nelle scienze e 

nellavita morale, dove T ignoto non é manco necessa-
rio alia felicita intellettiva e affettiva deli'uorao, ed é 
come un sorso anticipato, un presagio di beatitudi-
ne (1). Nelle dottrine i l vero puo paragonarsi al Bello 
in quanto risiede neirintelligibile^ da cui deriva la par
te piü nobile e V elemento predominante della bellezza. 
L'attrattivo della veri ta non procede solo dal chiarore 
che la illustra, ma eziandio dalle ombre che la trascor-
ronoj onde negli ordini intellettivi, come nel giro dei 
sensi e della fantasía, l'oscuro dá risalto al chiaro, e le 
tenebre fauno spiccare la luce. Ogni veritá é pregna di 
misteri, e contiene altri veri in gran numero, che sfug-
gono in tutto o in parte alia nostra apprensiva. Chi to-
gliesse ogni arcano dalle scienze, ne scemerebbc i l pre-
gio peí comune degli studiosí e pregiudicherebbe non 
poco al piacere che se ne ritrae. Veggano pertanto que' 
filosoíi che, non riuscendo a dichiarare certi misteri 
dell'"intelletto,p¡gliano la via spedita di rigettarli, quan
to la loro opinione s'accordi colla natura delle cose e 
delle facoltá umane, e col piccolo luogo, col tempo bre-
vissimo, che l'uomo occupa in questo sensibile univer
so. 11 diletto che sorge dallo scoprire e mettere in luce 
una veritá recóndita é di varié specie. Si puo in prima 
godere in virtú dell'amor proprio, quando l 'uomo 
ama i l suo trovato come una creatura del suo ingegno, 
senza risalire alia sincera fonte di ogni bene: questo 
amore é ingiusto, perché i l vero é Dio, e la sua cogni-
zione é un dono di cui si dee ringraziare l u i , non un 
acquisto di cui si possa insuperbire.Si gode in oltre della 
ver i tá , e per sé stessa, e perché quel poco che se n ' é 

(1) Introduzione alio studio della filosofía, luogo citato. 
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ritrovato aprc agliocchi un novello orizzonte e fa come 
veder di lontano e presentiré in confuso altri veri sco-
nosciuti. Questa prospettiva che sfuma e si dilcgua nel-
^indefinito^ questa viva luce, come di raeriggio, che 
finisce in un barlume crepuscolino, piace assai, perché 
fa prelibare un gusto di queir infinito a cui aspira ogni 
nostra potenza. Nella vita intellettiva, come nella sensi
tiva , ogni diletto possibile ai mortali si mesce di desi-
derio e di speranza. Ma i l vero^ si dirá^ non é forse atto 
da sé solo a beare lo spirito deU'uomo? Si certo, ma 
i l vero infinito e perfetto, che quaggiü non si puó ap-
prendere^ e la cui inaccessibile altezza é appunto adom-
brata dal sovrintelligibile. 11 vero finito, come sonó tut-
te le cognizioni particolari, non puó appagarci, perché 
c superficie e non sostanza, ombra e non cosa salda, 
riverbero e non luce; onde quel chiarore notturno che, 
quasi un lume abbacinato, ci mostra un incógnito i n 
distinto, gusta all ' intelletto, come i l fantasma di tale 
incomprensibilitá gradisce all'immaginazione, e come 
un bel chiaro di luna spesso diletta i l senso, piu dei rag-
gi solari. I contorni crudi e taglienti ci oíFendono nel 
campo del vero scientifico come nella natura e nelle 
ar t i , perché fermano sgarbatamente lo spirito, ávido di 
t rascorreré piú oltre, lo avvisano della sua impotenza, 
e dissipano quel dolce inganno della immaginazione, 
che, quando sí trova nel vago, crede di essere e di ag-
girarsi alia libera nell'immenso, nell 'eterno, nel l ' in
finito. 

L5 oltranaturale é una qualitá non meno importante 
del misterioso nelle rappresentazioni estetiche. S'inten-
de, sotto questo nome, un accidente o un evento con
trario al corso di natura e prodotto da una causa su-
periore alie leggi che la governano. Distinguesi dallo 
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straordinario, perche questo é naturales tuUavia^, sic-
come lo straordinario é un naturale che raramente si 
verifica, e per Finfrequenza deirefietto soraiglia aU'ol-
tranaturale, dacui si distingue per la sua cagione^percio 
tiene un luogo molto prppinquo e produce impressioní 
consentanee, avvegnaché piü rimesse. Qnindi é che, se 
1" oltranaturale é specialmente proporzionato alFaltezza 
della poesía épica , lo straordinario s' addice meglio al 
romanzo3 che e una spezie di epopea pedestre e sbia-
vata, conforme all 'Índole prosaica e plebea deir etá pre
sente. Note sonó le dottrine dei retori sulla legittimitá 
e sulla necessitá dell'oltranaturale in poesía e in parec-
chie a r t i j ma sovratutto nel poema épico, di cui é par
te in tégra le ; e anche nel dramraa, se, in vece del con-
cetto magro di alcuni critíci í'rancesí, e di coloro che 
li copiarono, e a malgrado dell'uso invalso nel teatro, 
risalghíamo alia greca e oriéntale antichitá e all5 esem-
pío degl ' ingegní piú eminentí che hanno illustrata la 
scena moderna. Chi non conosce e non ammira íl por
tentoso teatrale, quale é usato, non diró sempre,ma 
spesse volte dal Shakespeare e dai drammaticí spagnuo-
li? Che se Orazio non vuol che Iddio intervenga se non 
degnamente, ció significa che l'oltranaturale poético 
dee essere parcamente adoperato, come tut t i glí ardiri 
della fantasía; che l ' abuso e la licenza sonó in ció tan
to biasimevoli quanto ¡1 divíeto assoluto j che sí puó di 
leggíeri t rascorreré al contranaturale, come i l sublime 
puó tralignare in ridicolo; che in fine non si dee nuo-
cere alie proporzioni e convenienze di natura. L ' oltra
naturale infatti, bene usato, diventa naturale in poesía, 
perché conforme alie leggí dellMmmagínazione e della 
facoltá p o é t i c a c o m e i l prodigio é naturale nella re l i -
gione e nella s tor ía , quando sí ricerca a spiegare i suc-
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cessí e le origini. 11 che al genio ristretto e schizzino-
so dei moderni non place; i quali, non contenti di avere 
intromesso ¡1 razionalismo nell'istoria^ nella religione^ 
nella filosofía^ hanno voluto ín t rodur lo nei campi clella 
immaginativa, mutilando questa mírabile facoltá e spo-
gliando le sue opere delle bellezze piú peregrine. Chi 
potría infatti misurare Faltezza a cui sarebbero saliti 
gringegni creatori deirAtalia^ del Polieuto e del Saul-
le , se non fossero stati vinti e impediti dalla preoccu-
pazione volgare e dalla rea usanza? I razionalisti non 
han men nociuto all'amabile letteratura^ che alie seve
ro discipline.il prodigio e i l misterio sonó parte essen-
ziale della poesia^ come delle dottrine piú auguste; e 
quel sovranaturale íittizio che la novella critica per-
mette al trágico, é cosí gretto e meschino, come i sim-
boli e i mit i che vorrebbonsi introdurre nella storia 
della religione e nella chiosa delle Scritture. Dove é da 
notare l'accorgimento di questi savii, che tengono i por-
tenti dei l ib r i sacri per cosa poét ica, e l i vogliono poi 
escludere dalla stessa poesía; quasi che questi due as-
suntinon ripugnino scambievolmente. I I pessimo esem-
pio nei due g^neri é a noi venuto sovratutto dalla 
Francia, che con poco bene ci ha dato di molto male. 
Speriamo non lontano un tempo in cui gl 'Italiani si 
rimarranno dalle cattive imitazioni forestiere e si per-
suaderanno che i frutt i dell'eterodossia cartesiana sonó 
COSÍ tristi e esiziali in letteratura e nelle a r t i , come in 
religione e in filosofía. E coloro che hanno ingegno e 
animo per arricchire le nostre scene, veggano se, in 
vece di sottoporsi ai capricci di un uditorio schiavo 
della consuctudine, non sarebbe meglio lo scrivere solo 
a uso di chi legge, lasciando al tempo e alia cura di 
piú savie gcnerazioni l'emendare i l teatro e i l metter-

http://discipline.il
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lo d'accordo colleleggi del buon giudizio. Imperoccho 
sembra ragionevole che i l teatro ubbidisca alie in t r in -
seche ragioni dell' arte e alFestro dell ' ingegno, e non 
l'ingegno o Tarte all 'arbitrio del teatro. Al t r iment i , si 
guasta la letteratura e si sottomette al piú duro e tiran-
nico imperio, che é quello del volgo, voglio diré del 
volgo elegante, i l qualc non segué ne'suoi giudizi T istin-
to di natura, ma quello di una cattiva educazione e di 
una torta consuetudine. I n che stato siano cadute le 
scene italiane, ciascun sel vedej quando un cattivo 
dramma francese o tedesco é applauditissimo da tal i 
che accoglierebbero coi fisqhi rAdelchi e i l Carmagno-
la- e le frivolezze dello Scribe, pessimamente tradotte, 
sonó da molti anteposte ai capolavori del Goldoni, Sa-
rebbe anche da considerare se ogni bellezza dramma-
tica sia snscettiva di acconcia rappresentazione , e se 
non pregiudichi alia letteratura i l subordinarla alie esi-
genze anche legittime e non arbitrarle del teatro ; im-
perocché se 1'épico, i l l í r ico, i l sat í r ico, Telegiaco, e 
talvolta lo stesso oratore, scrivono solo in grazia di chi 
legge, perché i l poeta cómico e i l trágico dovranno 
serapre assoggettarsi alie moltiplici convenienze della 
scena? Ma questa sarebbe materia di un lungo ragio-
namento. 

L'oltranaturale poético consiste nell'intervento^di 
cerU esseri sopramondani, sia che questi appariscano in 
persona, o si mostrino solamente nei loro effetti.In ogni 
caso questa specie di maraviglioso importa una conso-
ciazione mentale fra certi eventi sensati, ma straordi-
nari, e una cagione sopra natura, che si vede sensata
mente, almeno nelle sue opere. Perció l 'ol tranatúrale 
non é estético se non piglia in sé stesso o negli effetti 
suoi una forma accessibile alia fantasía. Talí sonó g l ' i d -



94 D E L B E L L O 

di i , i semidei, i genii, le ombre, i mostri e tutto quel-
1'ampio mondo di esseri soprammano e fantastici di che 
Temanatismo essoterico degli Orientali popólo i l cielo 
e la térra , e che fornirono a Valmichi, a Viasa, a Fir-
dusi, agli autori del Tariele e dell'Amirárij ai novella-
tor i arabicij persiani ed europei del medio evo, una 
suppellettile di fizioni ricchissima, a Omero, a Virgil io, 
al Boiardo, all'Ariosto, al Gamoens, meno ricca, ma piu 
graziosa e al genio occidentale accomodata. I n questi 
esseri immaginari e capricciosi l'idea di Dio, ch ' é i l 
vero e sommo agente sopramondano, risplende abba-
gliata e come oscurata dal concetto delle creature, che 
vi predomina secondo l'essenza del panteísmo. I I con
cetto di Dio, meramente razionale, non basta a comporre 
l'oltranaturale poético, che dee seinpre parlare alia fan
tasía j ond'"é che la poesia, ritraendo dalla religione, é 
costretta a valersi del suo linguaggio essoterico per pla
smare i propri idoli e tessere le proprie fizioni. Tal é 
la ragione per cui presso tutt i i popoli etcrodossi l'es-
soterismo religioso si trasforma a poco a poco per le 
maní degli scrittori in mitología poética. Abbíamo uno 
splendído esempío di questa vicenda nei primi pocti 
greci i imperocché, se si ragguaglia Esiodo con Omero, 
si vede nel primo l'essoterismo ellenico giá presso a di
ventar poético, ma serbante tuttavia la sua índole reli
giosa e simbólica, laddove nel secondo i l troviamo af-
íatto trasfigurato dal suo genio primitivo. Imperocché 
gl ' iddí i di Omero sonó meri ludibri della sua fantasía; 
onde nacque Favversione dei filosofi ieratici daPitagora 
sino a Platone centro i l padre della greca letteratura, 
e gli sforzi degli stoici e degli Alessandrini per salvarlo 
dall'anatema colle chiose allegoriche. L'oltranaturale 
della poesía bíblica é di un genere affatto diverso. Ivi 
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vedi una seconda Providenza, visibile e palpabile^ slm-
I)olo e compimento di quelFaltra che governa arcana
mente gli aíFari degli uomini. Questa straordinarja Pro-
vídenza colpisce la fantasía non meno che la ragione, 
sia perché si mostra ne' suoi subiti e terribil i effettij 
quali sonó le ruine miracolose delle cittá e dei regni, 
pennelleggiate dai profeti, e perché si vale spesso del 
ministerio delle creature nelle sue operazioni. Gli an
gelí buoni e rei sonó enti sopramondani dei quali la 
rivelazione sola puo attcstar 1' esistenza- ma come crea-
ti^ sonó suscettivi di acconcia forma poética, lieta o pau-
rosa, secondo TÍndole e l'uflicio loro. E hanno verso le 
lizioni di cui i l paganesimo popólo 1'universo, le stesse 
attinenze che la storia verso la mitología, e la religione 
primitiva e rivelata verso Femanatismo e íl panteísmo 
delle etá seguentí. E benché da qualche parte siano 
estéticamente inferiori alie altre immaginazioni, sovra-
stanno dal lato morale in bellezza, e sonó pi i i acconci, 
per la semplicitá della forma, a par tor í re i l sublime, 
í^ual é la pugna omerica che sía per grandiositá com-
parabile al celeste conflitto di Lucífero e di Míchele? 
Perció, se la poética gentilesca prevale talvolta nel Bello, 
scapíta sempre nel sublime, che vi é raro e di bassa le
ga, né mai comparabíle a quello dei sacri scrittori. I I 
sublime di Omero puó essere agevolmente mutato in 
ridícolo], perché íl suo Giove non puó sequestrarsi dal-
Fantropomorfismo, né da quel corredo poco serio che 
l'accompagna negli altri luoghi del poema e nella no-
stra ímmagínazione. AU' incontro i l tratto sublime di 
Mosé, cítate da Longíno, non é capace di parodia, per
ché íl Creatore non é rappresentato sotto alcuna forma 
sensibile, ma sí vede e senté solo nell5 eífetto, che é v i 
sibile, immenso, e quindi sublime. 
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L'oUranaturale si congiunge col naturale nei com-
ponimenti estetici, come i l sensibile coll'intelligibile, i l 
noto col misterioso,, mediante quella unitá e individua-
litá fantástica che abbiamo sopradescritta. Le qualitá di 
cui constano gli enti sopramondani, debbono in parte 
conformarsi alia natura, in parte differenziarsene j esic-
come i l solo tipo naturale di una forza libera, intellí-
gente e orgánica che ci sia noto in concreto é quello 
della nostra specie, le creature sopramondiali di cui po-
poliamo i l mondo fantástico, vogiiono essere foggiate 
sul modello umano, modificato per eccesso o per difetto 
in guisa che lo soraiglino senza pareggiarlo, e sotto-
standogli o soverchiandolo ne diíferiscano. A i di sopra 
dell'uomo l ' immaginazione degli antichi pose molti es-
seri variamente denominati che si riducono al concetto 
del semideo; i l quale é un uomo moralmente e física
mente aggrandito e partecipe delle qualita divine: al di 
sotto vi sonó i brut i , e quelli in ispezieltá che per la 
conformazione orgánica, la maggiore sensibílitá e la 
minor forza dell' istinto, si accostano di piü alia nostra 
natura. Iddio e i l bruto sonó adunque i due concetti 
estremi e appartenenti airordine delle cose reali da cui 
la fantasía piglia Telemento fuorumano onde si serve 
per incarnare le sue fizioni. Ma Felemento fuorumano 
non puo diventare estético e concorrere al componi-
mento degli esseri oltranaturali, se non é fuso e con-
temperato coll' elemento umano si fattamente che formi 
con esso un sol tutto individúale, do tato di anima e di 
vita. I n questa animazione e individuazione degli esseri 
fuor di natura consiste i l sovrano magisterio dei poeti 
e degli artefici, per ció che spetta a tal maniera di la-
voro. Mi par di t róvame, quanto all ' eccesso, un mira-
bile esempio nella Beatrice di Dante, nel Mosé del BUG-
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narroti, nel san Girolamo del Domenichino, in moltí 
dipinti del Sanzi: e sonó inclinato a credere che non 
altrimenti fossero modellati i l Giove famigerato di Fidia 
e l'Alessandro di Lisippo. Quanto al difetto,, lasciando 
stare molti iconismi degli antichi in cui l ' i iomo e i l bru-
to, i l bruto e i l dio sonó maestrevolmente unit i , secondo 
i l dogma fondamentale degli emanatisti, ma che parla-
vano solamente ai sensi, stupendo mi pare i l Polifemo 
di Omero^ e non inferiori i l Galigorante e l 'Orco del 
Boiardo e daH'Ariosto. I quali enti fantastici la ragione 
e Fesperienza t i dicono che non si danno in natura i e 
tuttaviá l i vedi vivi e atteggiati con si perfetta natu-
ralezza^ che giureresti dover trovarsi in qualche luogo 
e non potere esser fatti di altra maniera; se^no infalli-
bile di estética perfezione. I I Shakespeare accosto t' uno 
alPaltro i due tipi e mise in rilievo ciascuno di essi col-
Tainto del contrapposto, ritraendo a maravigliosa evi-
denza l'uomo angélico e Tuomo bestialc nelFAriele e 
nel Calibano della Tempesta. Ma i l riuscire in queste 
ideali fatture non é dato che agl'ingegni piü straordi-
nari: spesso i valenti non toccano i l segno. Cosi i l M e -
fistofele del Fausto non é che unuomo, ingegnoso certo 
e malizioso per lo meno quanto l'autore; i l suo riso, F i -
ronia é scelerata^ ma non sovrumana^, e assai meno dia
bólica di quel cachinni infernali clie lo Scott dipinge in 
una novelía dell 'Antiquario: non sapresti insomma che 
é diavolOj se la tradizione popolare e gli eífetti non te 
lo dicessero. La stessa critica puó esser fatta all'Abba-
dona del Rlopstock, che non é giá un angelo, ma un 
semplice mortale; fizione bella e commoventCj benché 
male innestata al cristianesimo e aliena dalla dottrina 
ortodossa. 

Ció che ho detto dei personaggi fuornaturali si vuole 
GIOBERTI , Del Bello. 7 
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egualmente applieare agli eventi dello stesso genere. 1 
quali debbono combinarsi e intrecciarsi cogli accidenti 
ordinari per forma, che facciano con essi tutto un corpo 
a tenore del reale universa, in cui i l naturale e i l sovran-
naturale concorrono a comporre una sola armonía. ar
tificio di questa unione prescritta da Orazio col suo ce
lebre nec Deus inUrsi t , spicca nelPlliade di Omero; 
dove i l conserto degl'iddiLe degli uomini, del cielo e 
della térra in una sola azione é inte&suto e conservato 
da capo a fondo con qaella maggior perizia che dal 
tema si consentiva. Ma nei poemi gentileschi Ferrore 
dell'emanatismo , avendo viziata la ragione, corruppe 
anche Tarte, che dee essere un riverbero di quella, c 
introdusse lina contrarietá fra la favola ed i l vero che 
pregiudica aireííetto deile fizioni immaginative, e so-
vratutto della poesía. L5unione períetta del naturale e 
del sovranaturale in un solo Cosmo non si rinvicne 
che nel concetto cristiano; i l quale, dandoci la chiavc 
del reale e dello scibile col dogma rinnovato della crea-
zione, ci svela i l modo in cui la natura e la grazia muo-
vono da un solo principio, mirano a un solo fine, si ac-
compagnano e si aiutano nel loro progresso. Quindi c 
che i l fato, i l capriccio e Tassurdo vengono del pari 
esclusi dalla poética cristiana, senza che F indirizzo 
verso un fine e la regplaritá del tutto nocciano a quella 
libertá individua, a quelle sciolte e spontanee movenze, 
che ai lavori dell'arte si richieggono. Tanto che si r i -
produce nell'estética quel misterioso accordo fra Far
bitrio unaano e gl'inílussi divini, con cui ilGristianesimo 
ha risoluto i l problema che fece in ogni tempo la d i -
sperazione dei filosofi. La qual concordia risplende nelle 
opere del Tasso e del Milton, ma specialmente in Dante 
e ina lcuni drammatici spagnuoli; nei quáK Ju t t i non 



CAPITOLO QUINTO 99 

si sa se dehbasi piú ammirare la liberta deH'ingegno, o 
la corrispondenza delle su€ fatture coll5 unitá armónica 
deiruniverso. B Í .00 oncioo&i oáo- ¿4áíio1 láq 

11 principio razionale del maraviglioso^ sotto le due 
forme esteticiie che puó rivestire, risulta a rigor di ló
gica dalla formóla idéale. I I primo membro della quale 
costituisce l'intelligibile assoluto, che travasandosi nel-
T ultimo termine, mediante i l momento interposto della 
creazione, difíonde su tutte le cose quella luce obbiet-
tiva che le rende pensabili e si chiama evidenza. Ma la 
luce intellettuale a rispetto nostro é intorniata di tene-
bre, e gli oggetti apprensibili sonó a guisa di punti l u -
minosi che brillano in un campo oscurissimo. Quindi ne 
nasce i l sovríntelligibile subbiettivo, e la realtá obbiet-
tiva che gli corrispondej 1' essenza. U essenza (reale, non 
razionale) c un' incógnita obbiettiva che si riproducenei 
tro membri della formóla, ed é come l'ombra che ne 
accompagna la luce: ma l 'oscuritá é piü grande nel ter
mine intermedio, come fuello che risulta dairimpene-
trabile essenza degli estrcmi e la riflette doppiamentc. 
Di qui procede i l mistero naturale che la filosofía dee 
riconoscere, ma non puó dichiarare in nessim modo, e 
di cui i l mistero rivelato é una vera, benché imperíetta 
e parziale manifestazione. Ora i l sovrintelligibile, pas-
sando dal dominio della ragione in quello della immar 
ginativa e pigliando un'apparenza sensibile, da luogo 
al concetto estético del misterioso, che é Fincógnita e 
1'essenza delle cose poéticamente eííigiata. Ma se l'es-
senza durasse nella sua nativa impenetrabilita, non po-
trebbe rappresentarsi sotto una forma fantástica: a tal 
eííetto fa d'uopo ch'ellá.esca alquanto da'suoi impene-
trabili recessi, e si mostri almeno di sbieco e quasi per 
la trasparenza di un vetro o Tingraticolato di una fi-
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nestra.Pcrcló ilsovrintelligibile non puó diventare este-
tico se non per via di rivelazione, come i l gran miste
rio negativo della natura non puó divenir positivo, ed 
cssere argomento di fede, se non mediante le illustra-
zioni di un lume superiore. La rivelazione che rischiara 
la ragione deU'uorao, si fa per mezzo della parola re
ligiosa: quella che riguarda la fantasía, si effettua per 
opera della parola estética, che puó esserc di suoni, di 
moti , di figure, di colorid ma é sempre un conserto di 
segni che adombrano airimmaginativa ció che eccede 
la sua potenza. Cosí i l pittore fa presentiré Fincompren-
sibilítá delle cose con quelle ombre, que' riverberi, quel 
chiaroscuro, queilontani, quéi fondi, quegliscorci, quel 
digradare e sfumare delle tinte, in cui la vista si perde, 
e 1'indefinito desta 1'idea dell'infinito, come l'acume 
della mente, discorrendo per la schiera delle intellezioni 
imperfette di cui é capace, si smarrisce in fine nella 
profonditá dell'essenza. E veramente gli occhi e gli al-
t r i sensi sonó per rispetto al misterioso estético ció che 
é T intuito intellettivo riguardo agli arcani razionali; c 
nei duc casi i l mistero risulta dallo sforzo vano della 
facoltá subbiettiva per passare dalle proprietá alia so-
stanza, dalla corteccia al midollo, dal difuori al eliden-
tro del suo oggetto, e sviscerarne appieno la recóndita 
e inaccessa natura. 

II misterioso interviene nel Bello e ncl sublime, ma 
in grado e modo diverso. Nel sublime predomina ed c 
i l principales tanto che se mancasse, i l sublime verrebbc 
meno. Nel Bello, alFincontro, non puó prevalere senza 
annullarlo,e benché, temperatamente usato,ne accresca 
l^eífetto, é tuttavia sempre un semplice accessorio, per
ché la bellezza é in sostanza lo splendore diííuso sopra 
un'apparenza sensata da un tipo intellettuale. AH'in-
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contro la radice del sublime é riposta nelFinfinito, ehe, 
trapassando le forze della fíintasia e di ogni altra ía-
colta creata, sforzá lo spirito a cercare un rifugio nel 
sovrintelligibile e a riconoscere la propria insufficienza 
dall'intima natura delle cose. Siccome pero ogni ogr 
getto finito arguisce F infinito, e ogni intelligibile un 
sovrintelligibilej anche 11 Bello si associa volentieri col 
misterioso e se ne rifó. I I divario che corre anche qui 
fra i l sublime e i l Bello risponde al grado occupato dai 
loro correlativi ontologici nella scala Idéale, giacchó i l 
sublime risedendo nel secondo membro della formóla, 
dove i l soYrintelligibile prevale di gran lunga per la ra-
gione dianzi accennata, i l misterioso estético dee méno 
connettcrsi col Bello, che col sublime. 11 sovrintelligibile 
inoltre e radicalmente subbiettivo, e non acquista un 
valore obbiettivo che mediante un'operazione partico-
lare dello spirito ( l ) . La stessa proprietá si rinviene nel 
misterioso della fantasía, i l quale, pullulando dairinde
finito, é opera dello spettatore anzi che della natura o 
dell'artista; imperocche, se bene m ogni caso i l con-
cetto estético sia fattura di chi lo contempla, l'azione 
riproduttiva della fantasía é determinata dall' oggetto 
naturale e artificíale che le sta innanzí ogni qualvolta l 
contorni di esso sonó distinti, compiuti, precisi; i l che 
ripugna a queirindefinito da cul emerge i l místero del-
r immagínat iva . Ivi adunque lo spettatore (e dicasi i l 
medesimo dellettore o de i rud í to re , se si tratta di poe
sía, di eloquenza, di música) é costretto a supplire dal 
canto suo a cío che manca dal lato deiroggetto e non 
puó essere espresso dalla natura nc dall'artefice, ma 
solo acccnnato in modo imperfettissimo. La fantasía 

(i) Introduzione alio studio ddla filosofía, luogo cítalo. 
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godc adunque a qucsto proposito di una liberta partí-
colare^ ma vuol essere fornita di maggiore eííicacia, 
come quella che^ se é raeno impedita, é altresi meno 
aiutata nel suo operare, e perde ín sussidii estrinseci 
ció che acquista in indipendenza. Quindi é che per gl i 
animi impoelici e inetti naturalmente a creare negli or-
dini della immaginativa, la qaalitá estética meno sen-
tita e gustata é quella del misterioso. L ' indefinito adun-
que, ohbiettivo dal canto della ragione per via di dí-
scorso e non d' intuito, é subhicttivo rispetto all ' imma-
ginazione che lo crea per adempiere i difetti e colmar 
le lacune dell'oggetto rappresentato. Quando leggiamo, 
verhigrazia. Omero, le sue parole ci mettono innanzi 
una sola parte dcgli obbictti e lasciano le altre neU'om-
bra; giacché i l poeta puó idoleggiare assai meno com-
pitamente le sue idee del pittore e dcllo scultore. Ora 
(juesta parte non descritta delle cose é come un foglio 
blanco, un campo vacuo, in cui la fantasía nostra puo 
vergare i suoi caratteri, distendere i suoi colorí, e íbg-
gíare queile ímagini perplesse e indéterminate che tanto 
la dilettano. La fantasía di chi ode o legge lavora di con
serva con quella del poeta: questi suggerisce la forma 
finita, quegli crea da sé Findefinita} illavoro estético e 
i l piacere che ne risulta sonó la doppia prole di questo 
accoppiamento. 

I I sccondo membro della formóla ci porge i l concetto 
del sovranaturale, che é di due specie, cioé assoluto e 
relativo. L5 uno, risulta dal concetto della creazione as-
solutamente considerata- la quale essendo reífet tua-
zione libera di un ordine contingente, arguisce un prin
cipio superíore che producá e determíni i l suo eííetto 
in virtú di una libera elezione. L'altro nasce dall'idea 
di una creazione seconda e diversa, che, consertando i 
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suoi effetti agli ordini della prima, muta o sospencle 
qualcuno di tali ordini j tanto.che le opere di questa 
scconda creazione sovrastando airaltra, importano i m 
nuovo concorso della vi r tu creatrice, e sonó sovrana-
turali verso le leggi della prima, i l cui complesso costi-
tuisce la natura. La storia ci attesta la realtá di questa 
doppia creazione, e la ragione filosófica ce la dichiara, 
additandoci nell 'ultima l'instaurazione e i l compimento 
della prima. Imperocché Fuña comprende la realtá dei 
fenomeni naturali e la cognizione delle veritá razionali; 
le quali due cose non bastando a sortir 1' intento pro-
posto alFordine morale dell5 universo, né a ristorare 
quest^ordine altérate dalla colpa, richieggono un ínter-
vento novello della potenza creatrice, che, supplendo 
coi prodigii ai fenomeni, e coi misteri aU'evidenza, 
emendi i disordini introdotti e adempia lo scopo fmale 
del mondo (1). L'oltranaturale poético e fantástico ha 
dunque la sua radice intellettiva nellMdea di creazione; 
la quale costitucndo i l sublime, ne segué che l'oltrana-
turale, quando si considera nella forza infinita che lo 
produce, al sublime principalmente appartiene. Che se 
si risguarda semplicemente come un successo contrario 
alie leggi e agli eventi naturali, e ordinato secondo un 
altro tipo, senza risalire alia sua causa infinita, esso non 
é sublime, ma bello; o se non é bello in sé stesso, con-
fcrisee per via del contraposto al risalto della bellezza. 
11 portento fantástico, intrecciandosi colle rappresenta-
zioni naturali, aiuta la varietá e produce la meraviglia, 
senza indurre alcuna dissonanza^ tanto piú che negli 
ordini della fantasia svincolata dalle leggi della vita rea-
le, ció che é oltre natura ha sembiante di naturale in 

(1) Introduzione alio studio della filosofía, lib. 1, cap. 6 e 8' 
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quanto rappresenta un ordine di cose che é bensi i n -
consuetOj ma intrinsecamente possibilc. Nello stesso 
modo i l prodigio reale nella storia della rcligione trae 
la sua filosófica credibilitá dal non indurre alcuna r i -
pugnanza assoluta, e dalla sua stretta convenienza col 
fine morale degli spiriti creati e coir intento supremo 
delF universo. 
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G A P I T O L O S E S T O 

DEL MODO IN CU1 LA FANTASIA ESTÉTICA 

SI PUO DIR CREA.TRIC-E DEL BELLO. 

Accostiamoci ora alia quistione dianzi proposta ^ e 
cerchiaino qual sia i l genere di causalitá che compete alia 
fantasía nella produzione delle sue opere, non giá in 
quanto queste vengono effettuate in una materia este-
riore per mezzo dell'arte, ma in quanto riseggono nella 
fantasía stessa. i l lavoro estético puó esser bello o sn-
Mime, e nei due casi acCoppiarsi al meraviglioso sotto 
le due forme in cui questo si manifestar Ciascuno di 
tali quattro componcnti consta di un intelligibile e di 
un sensibile somministrati alia fantasía, l 'uno dalla ra-
gione, e l 'a l t ro dalla facoltá sensitiva. La fantasia e in 
commercio colle altre potenze, e in grado di aggiudi-
carsi e usufruttuare le loro dovizie, mercó runitá psi
cológica e la scmplicitá ontologica dell'animo amano, 
in virtú delle quali gl ' intelligibili e i sensibili si riílct-
tono nella immaginativa e si connaturano alia sua Ín
dole. La fantasía estética non é solo rinnovatrice, ma 
combínatríce delle impressíoni rícevute, componendole 
a suo talentoj ella é di piü creatrice, aggiungendo a 
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quclle un elemento suo proprio, non accattato altronde^ 
ma germinante dalle sue viscere. I I quale é la sussi-
stenza, i l supposito, l 'individualitá fantástica, in cuí si 
accozzano i sensibili e gr in te l l ig ibi l i , onde comporre 
una tale nnitá che non ha seggio fuori della stessa ím-
raaginativa. L'ofíicina in cui í fantasmi si lavorano, ela 
scena in cui riseggono e operano, sonó fabbricate dalla 
fantasía stessa, secondo i l magisterio dianzi descritto. 
Questa facoltá é dunque autrice: i.0 di un contenente 
fantástico, cioé di un luogo e tempo ideali, rivestiti di 
una forma sensibile, nei quali ella colloca le sue fattu-
re; 2.° di un contenuto fantástico egualmente , cioé di 
certe individualitá immaginarie onde ella popóla quel 
suo teatro, dando loro attitudine e moto, o facendo loro 
esercitare certe azioni. In questo doppio componimento 
ella é creatrice in ordine alia vita individúale di cui in 
forma i suoi concettij ma é solo riproduttrice e combi-
natrice rispetto agli elementi che pone in opera, quasi 
niateriali greggi del suo lavoro. E ció ha luogo non 
solo nel poeta, neiroratore, nell'artista, ma eziandio nei 
semplici uditori o spettatori, per la ragione che si é 
puré accennata. 

L'azione riproduttrice, combinatrice e creatrice della 
fantasía non appartiene in proprio a questa potenza, 
come ad una facoltá speciale, ma a quella genérica at-
tivitá che rampolla dall ' intima sostanza dello spirito e 
fa di esso una vera forza. Questa attivitá una e sempli-
cissima, riverberante in tutte le facoltá umane e piglian-
te tahti aspetti diversi quante sonó le ragioni di ciascu-
na di esse; questa attivitá, dico, senza la quale né Tin-
telletto potrebbe intendere e giudicare, né la memoria 
ricordarsi, né l'arbitrio deliberare e pigliare un partito, 
diventa fantasía in quanto si applica alia formazione di 
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quegli esseri mentali sui generis che si cbiamano fan-
tasmi o tipi fantastici. La fantasía non c la volontá., clie 
presuppone Tesercizio deirintelletto, non potendosi vo-
lere quel che non e prima inteso^ laddove l'immagina-
tiva non e preceduta dalla notizia di quegli enti fanta
stici che fuori di leí non sussistono, né possono venir 
conosciuti prima di essere creati. Ella dee certo posse-
dere anticipatamente la contezza dei tipi intelligibili e 
degli altr i estetici coraponenti che da lei non derivano-
ma sia che questi elementi non si trovino che disgre-
gatL come accade al creatore di nuove bellezze; sia che 
si rinvengano r iuni t i dalla natura o dall'arte nel mondo 
di fuori, l 'uomo non puó godere del tipo fantasticó se 
non in quanto lo fa o rifa dentro di se- onde la crea-
zion del fantasma non puó mai essere preceduta dalla 
cognizione di esso. Insomma l'essenza delle opere im-
maginative consistendo nel componimento del tipo fan
tástico, la conoscenza di esso non puó essere anteriore 
all'esercizio della fantasía, come l'eífetto non puo pre-
correre alia sua cagíone. 

I I che non e giá proprío della vir tu fantástica, ma 
comune a tut t i i rami dell'attívíta, qualunque s ia lalor 
condizione e i l modo speciale del loro escrcizio. L'at-
tivitá umana si dee considerare in due momenti dístinti, 
cioc nell'atto primo e nell'atto secondo. L'att ívitá nel-
Tatto primo piglia possesso del suo oggetto^nel secon
do sovra di esso si esercita. Egli é chiaro che l'attivita 
secondaría senza l 'altra non puo aver luogo; ímperoc-
ché , come mai lo spirito potrebbe esercítarsi sovra di 
un oggetto, se giá nol possiede? E come possederlo, se 
non per un'azíone non preceduta da alcun' altra? Cosi, 
esempigrazia, la ríílessione, che é l'atto secondo dell'in-
telletto, presuppone l'intuitOj che ne e Tatto primo, ne 
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puo stare senza" di esso. L ' intui to afierra^ direttamente 
e immediatamente i l concreto della formóla idéale, che 
contiene virtualmcnte ogni realtá accessibile alio sp¡-
r i to : la riflessione, trava.gl¡andosi su questi dati ¡ntui-
t i v i , da loro la forma deH'astrazioné, e trae i principi 
secondari, i dati, i metodi, i corollari della filosofía in 
particolare e della scienza in nnlversale, contenuti in 
quel primo principio proprio deirintuizione. Ma, ccrto, 
Tatto primo dell'intuito, appunto perché é primo, non 
c preceduto né indirizzato da cognizione veruna. íl che 
interviene egualmente all'atto primo della immagina-
tiva nella composizionc del tipo fantástico. 

Se la fantasía non e guidata da previa cognizione, se-
guita che la sua azione non sia sostanzialmente libera, 
ma fatale. Dico sostanzialmente, cioé nell'atto primo 
della creazione estética- imperocché 1'atto secondo, 
mediante i l quale i l tipo conceputo si tragitta nella ma
teria propria dell'arte, richiede i l concorso dell'intel-
letto e dcll 'arbitrio. La concczionc e resecuzione del 
tipo fantástico sonó , rispetto airimmaginativa, qucllo 
che Tintuito e la riflessione verso la facoltá conoscitrice. 
Ma se i l poeta e l'artista sonó liberi nello esprimere 
colla parola, col pennello, eolio scarpello i loro con-
cetti, e dall' uso che fanno di questa liberta dipende in 
gran parte la perfezione delFopera csteriore, cioé la sua 
corrispondenza col tipo, non si puó giá diré altretanto 
deH'aUo primo con cui 1'estro crea esso tipo nel teatro 
interiore della fantasía. Se ció non fosse, gli sforzi e la 
tenacitá del volere supplirebbero a un totule difetto di 
natura, c ciascuno potrebbe a suo talento riuscir nclle 
arti e nellc lettere eccellente. Ma chi c che creda po-
tersi procacciare Tingegno estético se non ne ha alme
no i l germe? E anche rispetto a coloro che posseggono 
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questo germe e lo harmo educato^ quanti non sonó i 
momenti della vita nei quali , per la disposizione mo
mentánea dello stato orgánico o per altra causa3 la vena 
immaginativa languisce, e quálunque industria si ado-
peri, qualunque conato si faccia3 non riescono a destar-
la? Ma un'attivitá fatale non puó essere governata dal 
capriccio e dal caso: nomi van! e milla esprimenti fuor 
clie la nostra ignoranza. Ella c dunque mossa da una 
necessitá non giá esteriore, violenta e coattiva; ma in 
teriore, spontanca, rampollante dal suo proprio seno , 
che é quanto diré della natura intima e dalle viscere 
dello spirito. Egli é in questo senso che, pigliando la 
voce di liberta largamente, come si usa talvolta nelle 
scuole, per esprimere l ' immunitá da ogni esterna coa-
zione, si puó affermare che Tingegno del poeta e del-
Fartísta é libero nell'atto primor cioé in quanto si muo-
ve spontaneamente e non riceve di fuori i l suo impulso. 
L'ingegno estético é autónomo in ordine alie cause na-
turalij perché le sue ricchezze non sonó avveniticce, ma 
na t í e , e le sue operazioni sonó prodotte dalla sua na
tura e governate dalle sue propric leggi. 

La fantasia non potrebbe concepire in se stessa i l tipo 
fantástico^e tampoco partorirlo nel mondo delFarte, se 
non fosse una forza che lo contiene potenzialmente in 
sé medesima. Operando, ella non fa che ridurre all'atto 
ció che prima aveva in potenza, secondo la natura di 
ogni forza creata, giacché i l creare propriamente, cioé 
i l dar l'csistenza a ció che in nessun modo preesiste, é 
privilegio della forza infinita. 11 passaggio del tipo fan
tástico dallo stato potenziale alio stato attuale é gover-
nato da una necessitá spontanea e intrinseca alio spi
rito, Ma qual é la ragion suíficiente di*questa necessitá? 
La quale non essendo apodittica, assoluta ed escludente 
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la possibilita del contrario^ la sua ragione non puó r í -
sedere ¡n esso spirito, o in altra cosa contingente e créa
la, né appartenere al giro delle esistenze. D'altra parte, 
lo spirito non potrebbe elicere i l tipo fantástico se po-
tenzialmente nol contenesse, né contenerlo in modovir-
tuale se non Tavesse ricevulo; giacché Fatto primo della 
fantasía attua i l tipo, o vogliam diré crea la sua attua-
litá, nía non crea i l suo germe e la sua virtualitá pree-
sistente.L origine del tipopotenziale e la necessitáspon-
tanea della sua attuazione interiore ci costringono di 
uscir deiruomo, di risalire a un principio sovrumano 
e sovramondano per trovar la ragion sufílciente del 
germe estético c della sua esplicazione. Or qual é que-
sto principio se non la Causa prima, da cui non solo la 
fantasia, ma ogni attivitá originalmente deriva? LJim-
maginazione adunque riceve i t ipi virtuali c l f ella va 
esplicándo e quellc leggi spontanee, ma fatali secondo 
cui esercita le sue pctenze, dalla Gagion prima-, che le 
dié 1; essere e le infuse i semi prolifici di cui é dotata. 
Iddio, creando l'animo umano, non trae dal milla una 
vana e insussistente astrattezza, una cosa morta, ma 
una sostanza concreta e determinata, una forza gover-
nata da certe leggi, e ricca di quelle sementi ch'ella 
dee scliiudere successivamente e condurre a matur i t á , 
a perfezione. Or, siccome ogni forza é sempre piü o 
meno viva, siccome ella consiste in un conato, in un 
moto iniziale, senza di cui non sarebbe forza, perció 
Fatto creativo di Dio da i l primo moto e íl primo im
pulso a tutte le potenze créate. Quell'attivitá prima di 
cui si é discorso, non é dunque prima a rigor di ter-
m'mi; o piuttosto, é prima nell'ordine finito e seconda-
rio delle esistenze e rispetto alie cause finite, ma é se-
conda verso la realtá in universale e rispetto alia Causa 



CAPITOLO SESTO 111 
prima e infinita. L'azion divina che attua le pofenze 
mentali, é quella stessa che le crea, e_, creándole, ferraa 
e stahilisce le leggi del loro esplicamcnto; é un'azione 
intima, infallibile, soave, che compenetra la natura dello 
spirito, ne pervade l'essenza e le proprietá piü riposte. 
Perció refíicacia cansante del primo motore sí accorda 
colla stessa versatilitá dell 'arbitrio, non che colle altre 
potenze; né l'atto creativo potrebbe in alcun modo in-
tendersi se fosse estrinseco alie cose créa te , e se ogní 
menoma entitá di esse non fosse un effetto di tale atto. 
Dunque medesimamente la spontaneitá della fantasía 
non periclita o scapita per guisa venina della sua sud-
ditanza verso l'imperio universaleesopramondano della 
Causa prima. 

Dalle cose discorse apparisce in qual senso dir si 
possa dirittamente che i l poeta, Foratore, Fartista sonó 
creatori. Non solo si dee rimuovere da questa voce ap~ 
plicata all'ingegno umano ogni idea di creazion sostan-
ziale^ ma gl i stessi modi in cui consistono i fenomeni 
estetici non si possono dir creati dalla fantasía se non 
come da un agente secondario che trae d'altrove la sua 
virtú. E di yero, come mal una facoltá puo operare or-
dinatamente senza intendere un fine e indirizzarvisi? 
E come Fintelligcnza del fine puó precederé l'atto pr i 
mo dello spirito , essendoT eífetto di tale atto? Né gio-
verebbe i l diré che T immaginazione si muove per im
pulso instintivo, cioé per una movenza cieca, non pre-
ceduta nc guidata da conoscimentocome i bruti che 
non usano ragione. Imperocché, in primo luogo, que
sta non sarebbe una spiegazione; che Tistinto é una po
tenza oscurissima, e non si puó dichiarare un fenó
meno recóndito con un altro ancora piü occulto. In se-
condo luogOj Tistinto non si puó ammettere meglio che 
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ia immaginativaj se la successione ben rcgolata dei moti 
istintiví non si considera come prodotta da una somma 
ragione; e in tai caso Tistinto ci riconduce alia Cagion 
prima. Per questo rispetto la fantasia umana é vera
mente nello stesso caso della potenza istintiva^ imperoc-
ché la ragione e la sensibilitá non potendo da sé solé 
ingenerare i fantasm^ uopo é che ci concorra Fimma-
^inazione per produrre ció che v'ha di proprio e di spe-
ciale nel tipo fantástico^ la quale vuol essere indirizzata 
al suo termine da un agente sovrumano sapientissirao 
e potentissimo, che supplisca al difetto della cognizione 
nostra. L5 estro del poeta, del dicitore eloquente, del-
T artista ^ é dunque una vera inspirazione divina negli 
ordini di natura, e i l poeta ha potuto diré con veritá: 

Est deus in nobis: agitante calescimus illo. 

Quindi é che i l primo concetto estético, ¡l fantasma 
tipico, nel rappresentarsi alia mente dell'artista, gli ap-
parisce come cosa nuova; inaspettata, vegnente non si 
sa donde, che lo riempie di meraviglia e di stupore. I m -
perocché, se bene i l fantasma scaturisca dai penetrali 
dello spirito. e questo esulti vedendolo, come una ma
dre che si bea contemplando la propria imagine nel 
portato delle sue viscere; tuttavia egli ignora come la 
fantasia abbia lavorato quel parto che esce improvvisa-
mente alia luce, e sa d'altra parte che senza grinílussi 
di una causa superiore non avrebbe potuto produrlo. 
La quale ignoranza della coscienza si stende a tutte le 
nostre operazioni, in quanto, uscendo dal giro del sen-
timento e della nostra causalitá secondaria, apparten-
gono all'atto assoluto e creativo. 

Egli é d'uopo guardarsi con gran cautela dal con-
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fonclere le occasioni colle cause, e le cause seconde colla 
Cagion prima, quando si discorre dei fenomeni in uni-
versalc, e specialmente dei fenomeni psicologici. Allor-
ché si afierma che i l Creatore é i l primo principio deí 
concetti estetici, non si eselude i l concorso delle cagio-
n i secondarie c cooperative che riseggono nel l 'uomo, 
ma non si rimuovono né anco le occasioni concorai-
tanti dal lato della natura c dell'arte esteriore. Impe-
rocché é cosa indubitata che l'aspetto e lo studio delle 
bellezze naturali si ricercano per educare la fantasia e 
metterla in grado di produrrej e che similmente l'arte 
genera l'arte, destando i valorosi ingegni, perfezionan-
doli e invitandoli a nobile emulazione. Ma questi sussidi 
cstrinseci sonó cause occasionali, non efficienti; onde 
tutte le maraviglie naturali e artificiali del mondo non 
potranno mai inspirare una bella ode o un gentile d i 
pinto a chi non sia da natura disposto a essere poeta o 
pittore. La vera cagion seconda del Bello é dunque Tin-
gegno umano, inetto ad attuarsi senza T impulso deí 
suo fattore. Platone accennó a questa dottrina colla sua 
teórica del delirio e del furore poético, esposta nel Fe-
dro e nel Jone. In quest'ultimo dialogo ( i l quale, se 
non é di Platone, é certo di un P la tón ico ) , l 'autore 
tocca i l fatto psicológico delFestro che si travasa di un 
nomo in un al t ro , dair artista nel popó lo , e lo simbo-
leggia mirabilmente con una catena magnética compo
sta di quattro anelli, che sonó la Musa, i l poeta, i l rap-
sode e gli uditori. Havvi infatti una simpatía immagina-
tiva (conforme alia morale) che lega insieme gl i uomi-
n i ; havvi un'affinitá delle fantasie, in virtú della quale 
le impressioni estetiche che uno riceve si comunicano 
agevolmcnte agli altri mediante i l veicolo della parola, 
come la luce, i l calórico, l'elettricila e certe qualilá gio-

GIOBERTI, Del Bello. 8 
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vevoli o nocive alia vita orgánica si tragittano coi mez-
zo dell'aria, o colla fregagione, o col semplice contatto 
dei corpi. E come spiegare altrimenti quegli andazzi di 
poesía e di belle arti che invalgono in alcune epoche 
particolari, se non mediante Fefficacia che hanno i 
grandi esempi a risvegliare gFingegni addormentati^ e 
a destar in essi la vena delFinimaginare, che altrimenti 
sarebbe stata sepolta? Certo, altre cagioni concorrono 
a produrre que5 secoli beatissimi; ma i l volerli única
mente derivare, come altri ha fatto (1)5 dal favore, dal 
lucro e simili cagioni ignobjl i , mi pare una specie di 
sacrilegio. Un grande ingegno, come Valmichi, Omero, 
Dante, i l Shakespeare, é talvolta bastevole a generare 
molte famiglie e generazioni di sommi scrittori, e a met-
tere in luce tutta quanta la letteratura di una o piü na-
zioni. Se la scoltura italiana é oggi cosi in fiore e vanta 
i nomi di un Bartolini , di un Thonyaldsen, di un Te-
nerani e di altr i valentissirai che rinnovano i tempi glo-
riosi deirantica Grecia, non se ne dee saper grado al 
grande esempio del Canova? Questa simpatía estética 
é altresi la cagione per cui gli uomini destituiti di forte 
fantasía e inetti a crear da sé soli, sonó abili tuttavia a 
gustare gli altrui componimenti, riproducendoli seco 
medesimi colla scorta del modello esteriore. I Greci an-
tichi, si suol diré, e specialmente gl i Ateniesi, erano un 
popólo di poeti e di artisti; i l che é vero, non in quanto 
i sommi, che sonó sempre rarissimi, fossero mol t i , ma 
in quanto i pochi insigni di quel popólo privilegiato ba-
stavano a educare i l sentimento universale, abilitandolo 
a portare un retto giudizio sulle opere dell'arte e degli 
scrittori. I n tut t i i casi pero i l primo anello che fa vi -

(1) Pccclüo. 
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bráre la catena estética, é la Musa, quasi mano di so-
natore industre che imprime i tremiti armonici nelle 
musiche corde. Or che cos^é la Musa, secondo lo stile 
essoterico di Piatone, se non la Gagion prima, non gia 
considérala nella sua semplicitá e purita razionale, ma 
coniugata con un principio cósmico e celeste, giusta la 
dottrina degli emanatisti orientali? La Musa esercita 
per questo rispetto nel mito platónico un oíficio simiie 
a quello dei Ferveri nella mitologia iranica. I I Fervero 
dell' Avesta non é giá 1'anima preesistente, secondo i l 
parere del Tychsen, né una entitá sostanziale, come 
vuole i l Faeshe, né i l mero intelligibile o sia l'Idea pla
tónica, giusta Topinione deirAnquetil, deU'Adelüng, del 
Keukler e di altr i 0 ) . Bisogna distinguere nel Fervero 
i l símbolo dalla cosa simboleggiataj la quale non é giá, 
al parer m i ó , i l mero tipo intelligibile, cioé l'idea nel 
senso platónico, ma i l tipo fantástico nel suo atto primo, 
in quanto c i l termine immediato deiratto emanativo, 
conforme ai principi del panteísmo poético di Oriente. 
Perció la nozione del Fervero si connette con quella 
della causa emanatrice, che comincia a estrinsecare i l 
tipo intellettuale, come fantasma, e lo rappresenta al-
Fimmaginazione prima di dargli un sembiante mate-
l iale e renderlo accessibile ai sensi del corpo. I I Fer
vero é i l Bello stesso, come risedente nella fantasía d i 
vina e dotato di vita e d'invidualitá fantástica^ é Fidea, 
che, uscita dalla mente pura e universale, e non ancora 
eritráta nella materia che dee informare, si trova in 
quello stato perplesso che tramezza fra 1' ¡ntelletto e i l 

(1) Comm. soc. scient. GoUing.,ag]i anni 1791-92, parle 3, 
p. 149, 150. - ANQUETIL, Zendav., París, 1771, tomo 1, par
te 2 , p. 83, nota 6, - Mém. de VAcad. des Inscripta tomo I I I , , 
p. G19-6Í3. - FAESHE, De idcis Platonis, Lips.. 1795, p,42,43, 
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sensOj ira l'mtelligibile e i l sensibile, e partecípa dei duc 
estremi. Egli é spirituale, ma tiene del corpóreo, perché 
rimmaginazione riproduce le cose materiali e sensibili; 
é rívcstito di persona, perché esprime V individualitá 
mentale delle creature fantastiche; é oggetto di culto 
religioso, perché é un modo della sostanza emanatrice 
piu puro dégli uomini e degli altri esseri terreni; e 
quindi parla ai mortali nella bella e teñera preghiera 
dell'Avesta, ritradotta da un illustre orientalista fran-
cese ma non é eterno, né immutabile, né immor-
tale, e partecipa alia sorte caduca delle cose che i l rap-
presentano, perché é un fantasma, e non un' idea. Non 
ogni oggetto ha i l suo Fervero, ma solo gli esseri piu 
eccellenti, come gli uomini , i l divino Onover, la per-
fettissima delle tre leggi iraniche, cioé quella di Zoroa-
stre, e i l delizioso Iriene ( I r á n ) , paradiso del mondo; 
perché i l Bello perfetto non é oggi comune a ogni spe-
cie di cose, e i l Fervero corrisponde all ' idéale dei filo-
sofi moderni. Quindi , benché perituri e simili di fato 
agli oggetti terreni che furono esemplati sovra di essi, 
i Ferveri si accostano alia perfezione piu delle loro co
pie , riseggono in una regione piu eccelsa ed amena, 
vanno sciolti da ogni grossezza di compage corpórea , 
e si veggono effigiati sulle sculture di Persepoli e delle 
contrade vicine in maestoso contegno, campati in aria, 
spesso alati, con forme delicate e graziose, in atto di 
tranquilla e serena contemplazione (2). 

(1) Journ. asiat., terza serie, tomo X, p. 240-246. 
(2) Vedansi, oltre gli aulori cilati, il SACY, Mém. sur div. 

antiq. de la Perse, París, 1793, p. 267, 268; - il GREUZER, iíe-
hg. de l'antiq., trad. par GUIGNIAIÍLT, Paris, 1825, tomo I , 
p. 326, 327, 702; - 1'HEEREN, De la polit. et du comm. des 
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Quando 1'uomo, secondo operatore, crea i l mondo 

fíintastico, egl¡ procede imitando i l primo movente, di 
cui é T imagine imperfetta e finita. La sua fantasia, 
uscendo dalla quiete della potenza, erumpe neH'espan-
sione del tempo e dello spazio immaginari, e ammanni-
sce, come d i ré , i l proscenio su cui reciteranno gli at-
tori del dramma. Dovendo ristringere quelle due forme 
ira certi l imi t i , ella inganna in qualche modo sé stessa' 
rimovendo ogni confine troppo preciso, e lasciandone 
incerti e vacillanti i contorni, quasi pareti di una vasta 
sala rischiarata dalla luce tremolante e moribonda d i 
una lucerna. La quale perplessitá di forme adombra e 
richiama alio spirito r incomprensibi l i tá delFessenza e 
i l pelago deir infinito. Messo in assetto i l seggio dei fan-
tasmi, l'immaginativa creatrice chiama i tipi ideali coi 
loro n o m i , l i fa passare dalla loro mentale semplicitá 
alia sussistenza e realtá fantástica, gl i abbiglia a modo 
di corpi, gl'individualizza, gl'incarna, gli avviva, l i fa 
apparire, muoversi, gestire, parlare, operare sul teatro 
loro assegnato. Per tal guisa lo spirito umano discorre 
a imitazione di Dio peí tre gradi della formóla idéale j 
e dopo aver creato nel secondo momento i l sublime e 
i l maraviglioso, produce nel terzo i l Bello, accrescen-
done puré i l risalto con alcuni tocchi e quasi pennellate 
di misterioso e d'oltranaturale, mediante i l chiaroscuro 
che vi sparge, e lo straordinario con cui varia e distin
gue T Índole e le vicende de' suoi personaggi. Siccomc 
pero Tuomo é un semplice agente secondario, i l suo la-
voro, in quanto muove dalla Causa pr ima, s'immede-

ycup. de Vantiq., trad. par SUCKAU, París, 4830, lomol, p.255, 
281, 282, 283; - e le tavole figúrate dell' HYDE e del RER 
PORTER. 
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sima cogli eífetti immediati deH'atto creativo. Impero 
gl i elementi cstetici che sonó psicológicamente subbiet-
t iv i e fantastici, hanno ontologicaraente un valore OID-
biettivo e razionale, e si confonclono col concreto idéale 
della formóla. Conseguentemente lo stesso principio che 
crea lo spirito umanO;, infondendovi i semi del suo espli-
camento e metiendo in moto le sue potenze,, crea puré 
i l sublime e il Bello obbiettivoj attuando la possibilitá 
eterna del tempo e dello spazio, traendo dal milla le 
íbrze créate,, e incorporando in esse i t ipi intelligibili 
delle cose. E stringendo poi Jn commercio reciproco 
questi due ordini paralleli, mediante l 'uni tá estrinseca 
deiratto creativo ( i l quale intrinsecamente é sempre 
uno. ma potrebbe essere moltiplice di fiiori)^ e quella 
dello universo, facendo dello spirito creato lo specchio 
della natura, e della natura i l ritratto delle idee presentí 
alio spirito, i l mondo naturale, congiuntamente alio 
spazicKe alia durata che lo contengono, diventa estético 
agli occhi della fantasía umana, la quale, aiutata dagli 
organi , crea quasi una seconda natura per mezzo del-
Farte. Cosi tutte le opere di Dio convergono verso un 
solo punto, che é l 'unitá dell'universo, e tutte le disci
pline verso, una sola scienza^ch'é la scienza prima. L'e-
stetica e le altre dottrine sue sorelle ci appariscono co
me sempüci traduzioni di quella scienza fundaméntale 
e primitiva, e la formóla estética: 1'Ente per 7}iczzo del 
.sublime crea i l Be l lo , come sinónima della formóla 
idéale, secondo che abbiamo giá avvertito di sopra. 

Quest'unione armónica del reale e dello scibile, del-
Tuniverso e della enciclopedia, m'invita a ricercare le 
attinenze, che corrono fra la realtá delle cose e la loro 
bcllezza, fra la natura e l 'arte, fra l'estetica e la scienza 
cosmológica. La distinzione fra il Bello naturale e i l 
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Bello artificíale é volgarissima, e io l'ho sinora presup-
posta, non dichiarata. Ora un ragionamento sul Beílo 
sarebbe troppo imperfetto se non discendesse alia con-
siderazione di quelie due specie e non ne accennasse, 
almeno generalmente, le attinenze reciproche. Pariere» 
adunque con brevitá del bello naturale, e passeró quin-
di all'artificíale con cui porro fine al mió discorso. 
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G A P I T O L O S E t T I M O 

DEL BELLO NATURALE. , 

Quando si entra a ragionare per minuto deila natura 
e deU'ordine cósmico, i l discorso umano si dee ristrin-
gere al globo che abitiamo, perché la notizia che si puó 
avere delle altre parti del creato é troppo genérica e 
scevra di particolari. La térra é un átomo dell'universo 
e un semplice individuo, rispetto al sistema genérale de-
gl i astri e al popólo universale dei mondi e dei soli. La 
vita totale di essa, come quella di ogni ente individúale 
e di ogni classe, di ogni sistema mondiale, comprende 
tre periodi, cioé l 'origine, i l progresso e i l termine; i l 
primo dei quali , rispetto a essa térra , abbraccia la geo-
gonia o formazione del globo, i l secondo la storia, cioé 
i l corso regolare della vita terrestre sotto le leggi sta-
bilite nell'epoca precedente, i l terzo la risoluzione e la 
palingenesia íinale delle esistenze che nei l imit i terreni 
si contengono. I pochi lumi che possiamo avere sul pr i 
mo e suW ultimo di questi tre spazi ci vengono som-
ministrati dalle induzioni razionali e sperimentali, dalla 
storia, e sovratutto dai dettati superiori della rlyelazio-
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ne, la quale ce ne ha insegnato quel tanto che ci biso-
gna saperne in ordine al nostro fine. La tér ra ha ció di 
particolare, che la sua etá mediana fu a principio alte-
rata da un accidente calamitoso che al progresso tra-
mescoló i l regresso} e turbó Tarmonia di tutto i l globo. 
Ella e la specie piü nobile de' suoí abitatori ci appari-
scono nella schiera universale delle intelligenze e dei 
pianeti, come un individuo infermo e scaduto dalla sua 
integritá e perfezione primitiva. La fede sola puó i l lumi-
narci sulle cagioni particolari di un disastro ricordato 
confusamente dalle tradizioni del paganesimo; ma l'ef-
fetto é visibile, palpabile, attestato dalla esperienza di 
ciascuno in particolare e di tut t i in universale. Né la 
miseria di un ' intera specie di creature é maggior cosa 
rispetto all 'universalitá del creato, che la depravazione, 
i dolori j la morte di un individuo umano riguardo al 
nostro genere j e se in questo caso i rimedii apparec-
chiatij le condizioni clell'ordine morale e i l tenore to-
tale delle leggi mondane spiegano la permissione del 
male e l'accordano colla providenza del Greatore; le 
stesse ragioni valgono nell'altra occorrenza, dove puré 
soccorre la medicina^ e i l permesso del morbo é giusti-
ficato dalla natura dell 'arbitrio umano e dalla costitu-
zione morale del mondo. Posto adunque che 1'ordine 
divino e primitivo sia stato tú rba te , l'alterazione ha do-
vuto stendersi per ogni sua parte e infettare le varíe 
generazioni di cose, proporzionatamente al nesso loro 
colla cagione principale del disordine. Gli elementi del-
1'armenia cósmica si riducono a t re , cioé al vero, al 
bene físico e morale, ed al Bello, i qual i , distinti sub-
biettivamente, si uniscono neU'oggetto loro, e costitui-
scono l'ordine del mondo nella sua pienezza. A ciascuno 
di essi si oppone un difetto correlativo, di alterazione 
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o di mancamentoj cioé al vero i l falso, al bene físico 
e morale i l doleré e i l vizio, al Bello i l deforme. Que-
ste due serie si accompagnano nel corso attuale della 
vita terrestre, perché, la zizzania non avendo soífocato 
aífatto i l serae generoso, le qualitá buone e salutari cam-
minano di costa alie ree e nocive, i l progresso al re-
gresso, i l peggiorare degl'individui e degli Stati al loro 
incivilimento. Quindi ne nasce quello stato di violenza 
e di pugna che é la condizion naturale del globo che 
abitiamo. e risulta dalla propensión di ogni parte a farsi 
centro del tutto, sottraendosi al vero principio deU'imitá 
e armenia universale. I I centro legittimo delle cose é 
l'Idea, che, informando F intelletto e i l cuore degli uo-
mini , indirizzando le loro operazioni, riflettendosi sugli 
oggetti sensibili e armonizzando tutte le forze del mon
do, risplende come vero, come bene e come Bello a tutto 
¡1 creato (1). Indebolito T imperio idéale e abbacinato lo 
splendore che ne deriva e si diífonde universalmente, le 
qualitá negative, che prima si occultavano nel fondo de
gl i esseri come semplici potenze, vennero a galla e pro-
diissero attuandosi quel misto e quella vicenda continua 
di veritá e di errori , di piaceri e d'infortunii, di virtú e 
di colpe, di bellezza e di deformitá, di vita e di morte, 
che é retaggio dell'uomo, e, in proporzione, delle spe-
cie inferiori. I I che ripugna alP euritmia perfetta del 
creato, in cui la varietá dee contemperarsi coll 'unita, 
ogni parte accordarsi col tutto, e i l tutto colle parti. 
Dante pennelleggió mirabilmente questo accordo nel-
1'ultimarsua cánt ica, come adombró nella seconda la 
perfezione iniziale del mondo, e nella prima la condi-
zione in cui é caduto, dappoiché i l paradiso deliziano 

( I ) hitroduzione alio studio della filosofía, tomo 1. 
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della térra é divenuto quasi un inferno a' suoi colpe-
voli abitatori. 

I I Bello naturale perfetto é la piena corrispondenza 
della real ta sensibile coiridea che F informa e la rap-
presenta. Le creature, quando usciróno dalla mano di 
Dio, dovettero esprimere adequatamente i l loro eterno 
esemplare, ¡n modo pero proporzionato al principio 
della loro ésplicazione; giacché i l rappresentarle nel 
loro essere compiuto appartiene aU'esito del corso mon-
dano e a quella perfezion finale che si diíTerenzia dalla 
perfezione primitiva. Imperocché ogni forza creata^ es-
sendo vólta a esplicarsi, e dovendo trascorreré per una 
seguenza di stati diversi finche giunga al suo compi-
mento definitivo, ha un tipo particolare per ciascuna 
varietá specifica del suo processo; come nella planta 
v;lia i l fiore ed i l frutto^ e nell'uomOj la formosita virile 
si diííerenzia dalla donnesca, e la bellezza matura ed 
adulta da quella del giovane, deU'adolescentej del fan-
ciullo. La sapienza increata non ci consente di credere 
che le forze mondiali , compiuto l'atto primo del loro 
esplicamento, non abbiano avuta quella perfezione che 
a tai principi si conveniva; imperocché nc l'intenzione 
deU'arte divina potea star contenta a un lavoro desti-
tuito di perfezion relativa, nc la materia esser sorda e 
mal rispondere all'onnipotenza dell'artista. L'uomo de
genere, qual c al presente, e la sua inferma civilíá non 
possono addirsi che al dio dei panteisti, non intelligen-
te, non libero, impotente a crear veré sostanze^ neces-
sitato a trastullarsí colle apparenze, falto a similitudine 
delle creature, dcstituito di bon tá , di santitá e di giu-
stizia. Tanto é vero che Fuomo attuale non si puó scam-
biare col pr imit ivo, se si mantengono a Dio i privilegi 
della sua natura e i l Creatore non si confonde colle sue 
opere. 
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Dicendo che i l Bello naturale perfetto appartiene ai 
principi del mondo, non voglio g¡á inferirne che fin dal 
primo istante della creazione ogni cosa sia stata fornita 
di bellezza. La creazione o piuttosto la formazione e 
Tordinamento delle forze créate non furono simultanei 
ma successivij e Dio avendo fatto i l tempo come prima 
cavó dal milla le sostanze finite, volle, da libero e sa-
pientissimo artefice, sottoporre alia durata successiva la 
trasformazione di quei materiali greggi e confusi nel-
Fordine che veggiamo. L'atto creativo, uno, semplice, 
immanen te in séstesso, non sorti di íuori compitamente 
i l suo cíTetto che dopo un volgere di tempi spaventevole 
alia nostra immaginazione finita, ma di niun contó al-
TEterno, cui i secoli ubbidiscono, giacché Iddio é pa-
ziente, perché eterno, come dice santo Agostino. Per 
evitare ogni equivoco, bisogna dunque distinguere due 
periodi nella prima etá cósmica, la quale risponde nel 
suo complesso a ció che altrove ho chiamato i l primo 
ciclo creativo O). I I primo periodo, che fu di apparec-
chio, precedette i giorni mosaici della creazione, secon-
do la sentenza professata da alcuni interpreti antichi e 
cattolici, illustrata recentemente coi moderni risultati 
della scienza da Guglielmo Buckland (2)- i l secondo, che 
fu di compimento, abbraccia le sei giornate del mon-
danoopificio raccontate dal sacro storico. Nel pió antico 
di questi due spazi, alieno dalla costituzione attuale del 
globo e accennato nei due primi versetti della Genesi 
per modo generalissimo, ebbero luogo quelle successive 

(1) Introdusione alio studio della filoso fia, lib. \ , cap. o , 
art, á. 

(2) Geology and mineralogy considered icith reference to ñá~ 
tural thcology, cap. 2. 
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crcazioni di esseri organizzati che furono scoperti, r i -
fatti e qnasi ravvivati dalfíngegno di Giorgio Cuvieri i l 
(juale fu insieme i l Newton, i l Linneo e i l Golombo di 
un antico mondo, oggi spento e sepolto nelle viscere di 
quello che abilianío. Tale spazio si'suddivide ancora in 
varíe etá distinte, mediante la diversitá degli strati e 
la natura delle organizzazioni vegetative e animal! che 
vi corrispondono; ma tutto i l periodo si puó conside
rare come un 'época di travaglio. di rudimento, di la-
voro preparatorio, nella quale la natura sotto le mani 
del sovrano arteíice si disponeva ed erudiva a produrrc 
gli ordini presentí e a plasmar neU'uomo ¡1 capolavoro 
delle sue fatture. E siccome la térra non e un orbe iso-
lato, ma fa parte del sistema solare, e íl nostro solé coi 
pianeti e colle comete che lo incoronano appartiene a 
un sistema di nebulose, secondo la conghiettura inge-
gnosa e magnifica dei moderni astronomía perció lo 
stesso periodo di apparecchio che qui ebbe luogo, si dee 
stcnderc proporzionatamente al complesso universale 
degli astri. Ora, per quanto si puó inferiré dalle reliquie 
tlei fossili, non pare che la bellezza albergasse negli 
ahbozzi straní e smisurati di quella prima etá; e sovra-
tutto nei piú antichi; durante la quale la térra era come 
un'oír ic ina, in cuí si digrossava la materia e si forma-
vano i germi e le bozze del Bello avvenire, ma i l Bello 
ancora non appariva. E védete che la luce, cóndizione 
precipua del Bello visibile, la quale, colorando lo spa
zio, lo rende apprensíbile alia immaginativa e lo abilita 
a ricevere le immagini delle cose, ci vien descritta 
come appartenente al principio del seguente periodo; 
quasi che Idd io , volendo iníine compier Topera sua 
creando la bellezza, incominciasse da quel fluido sotti-
lissimo senza i l quale la venusta degli oggetti non sa-
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rebbe cospicua. I I che non si vuol giá intendere assolu-
tamentej quasi che ai tempi premondiali la luce aíTatto 
mancasse: giacché le occhiaie dei rc t t i l i e gli occhi di 
alcuni animali impietrati che appartengono a quella etá 
(come; per esempio/i tr i lobit i) , ¿ imostrano i l contrario. 
MÜJ sia che la luce consista in un fluido particolare, sia 
che provenga da un semplice moto inipresso a quel flui
do universale che si chiama etere, forse mediante la 
vertigine del solé sopra i l proprio asse, egli si puó con-
ghietturare che non cominciasse a illustrare i l nostro 
globo (circondato allora probabilmente da un'atmosfera 
molto densa di vapori), in modo copioso e proporzio-
nato al risalto della bellezza, che al principio della pre
sente etá cósmica. E certo nell'intervallo che divise i 
due periodi della etá precedente e distrusse le opere 
del primo, quando la í'accia informe e vuota della térra 
era coperta dalle acque, la luce non risplendeva sopra 
di essa; onde i l tempo che imraediatamente precorse ai 
principi dell'ordine attuale ci é descritto da Mosé e dai 
poeti gentili che raccolsero le prime tradizioni, come 
oscuro e tenebroso. 

Ma se i l Bello mancó al mondo nel primo spazio del-
T época geogonica, non si puó giá diré altretanto del 
sublime, come quello che, nascendo dal concetto mate
mático e dinámico, é inseparabile da ogni atto creativo. 
II sublime dovette perció risplendere fin dal primo ¡stante 
della creazione ed essere per qualche verso tanto mag-
giore quanto le strane e grossc forme dei vegetabili e 
degli animali d 'allora, atteso la smisurata loro gran-
dezza e la stessa deformitá, erano piu atte a destarlo. 
Perció anche i l caos, ch'é i l brutto per eccellenza, ci ap-
parisce come sublime; e ancor piú sublime e i l passag-
gio dal caos al Cosmo nello scorcio del primo spazio 
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geogonico e ín sull'entrar del secondo. 11 sublime adun-
que appartiene in modo speciale al principio e al fine 
delle etá eosmiche, cioé all'época di formazione e a 
quella di risoluzionej e anche quando ci si oíFre nelPetá 
intermedia e presente,esso;ne riporta lo spírito alia con-
siderazione di quellej laddove i l Bello é proprio di quei 
tempi in cui la natura é pervenuta a uno stato regolare, 
stabile, definitivo. 11 clie consuona colla sua tempra, 
giacché i l Bello é creato dal sublime dinámico e nel ma
temático si contiene. Egli é quindi necessario e confor
me alFessenza delle cose che i l Bello séguiti al sublime, 
e che la sublimitá coetánea della bellezza sia una con-
tinuazione, e come diré, una coda o uno sprazzo di quel 
sublime greggio e primitivo. Brevemente, i l sublime 
odierno é quasi i l riverbero, lo strascico , la remini-
scenza della creazione e del primo ciclo creativo; i l 
Bello ne é TeíFetto, i l compimento, i l termine, e costi-
tuisce lo stato fermo e ordinato del secondo ciclo. 

La bellezza fece la sua comparita nel sensibile Uni
verso durante i l secondo periodo dell 'etá primordiale, 
descritto partitamente da Mosé nelle sei giornate della 
creazione. 11 che é accennato dal sacro storico, quando 
a ciascun passo di quel progrcsso divino ripete che i l 
Creatore trovó moho buone le opere delle sue mani; 
dove la voce buono, oltre la conformitá eolio scopo, si
gnifica anche la bellezza; la quale si confonde spesso 
colla bontá nel pensicro e nel linguaggio degli uomini; 
onde non di rado sonó sinonime le voci che le espri-
mono, specialmente negr idiomi piü antichi e fedeli al 
genio primitivo delle nazioni, che ravvisavano in quelle 
due doti la doppia faccia di un oggetto único. INV sei 
giorni mosaici i germi terrestri sonó esplicati e ridott i 
alia perfezione iniziale della loro forma, e alia espres-
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sione adcquata dei tipi intelligibili che vi corrispondo-
no. Ogni aurora di que' giocondi e magnlfici intervalli 
é segnata dalFapparizione di nuove maraviglie e bel-
lezze. L'uomo, quasi re della natura, chiude i l corso del 
mondano artificio., ed é investito del dominio del globo 
cui dee signoreggiare e trasformare colle sue mani. I I 
suo soggiorno é un giardino di delizie, un Edén, un pa-
radiso; perché ogni cosa terrestre é bella e perfetta nel 
suo genere j e i l male^, i l brutto., i l falso, i l deforme vi 
sonó ignoti cosi di íattOjCome di nome. E raccontandoci 
lo storico che Adamo denominó gli animali e dicde i l 
compimento al sermone divinamente instituito, traendo 
i derivativi dalle radici , si puó conghietturare ch'egli 
esprimesse puré con una voce l 'unitá e la bellezza del-
Tuniverso; i l quale venne poscia insignito dei nomi lieti 
e armoniosi di cosmo e di mondo, in cui dura per un 
certo modo la primiera ammirazione degli uomini. Nel 
compimento adunque della geogonia incominció i l re-
gno della bellezza, destinato a crescere perpetualmente, 
se la malizia non lo avesse interrotto; al quale corri-
spose quella etá áurea e paradisiaca raccontata da Mosé, 
e ricordata in modo confuso dai mit i orientali e occi-
dentali del paganesimo. Percio i due periodi della prima 
etá cósmica j 1' uno dei quali fu físico e preparatorio, 
Taltro intellettivo , morale, estético e complementare, 
corrispondono ai due termini estrinseci e distinti del-
Tatto creativo, cioé alia formazione e disposizione della 
materia tellurica, e al componimento della sua forma. 
In quello furono créate le forze materiali del globo, e 
contempérate mediante la successione di parecchi stati 
diversi e progressivi: in questo la forma fu unita alia 
materia, le idee eterne alie forze créate , per opera del 
Verbo simboleggiato (non pero senza alterazione) pros-
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so i gentlli dal Brama rlei Vedi, dal Bnddi di Capila^ dal 
Demiurgo degli Egizi , dall'Onover di Zoroastre, dal 
Logo di Platone e de^li Alessandrini; e i l Verbo co-
minció a mostrarsi e a dimorare, nel mondo^ secondo la 
sentenza sublime deirEvangelista. I I periodo estético é, 
rispetto al precedente, quasi una creazione seconda e 
piú compita, che innalzó per cosi diré le fatture della 
creazione prima a una potenza superiore, facendo nelle 
cose sensate risplenderc e signoreggiare le intelligibili. 
Infatti nella materia informe, come nel caos, o nei corpf. 
inorganici, come nei minerali, o negli esseri rozzamen-
te organizzati, come nei fossili, la forma manca e sot-
tostá alia materia: laddove nel periodo estético succede 
i l contrario, e, prevalendo i l principio fórmale, la mate
ria é quasi spiritualizzata e sollevata a Un grado piú 
eccelso nella gerarchia degli enti. L'arte insomma, sia 
divina od umana, é i l compimento della creazione, e 
distingue i l secondo ciclo creativo dal primo. Onde i l 
periodo estético finí coiruomo, come principió colla l u 
ce; poiché questa é la condizione della bellezza visiva 
e qüegli fra gli inqnilini della tér ra é i l solo essere do-
tato di ragione e acconcio a contemplare i l Bello, i l 
cui eterno esem piare si riflette nel su o spirito. Nuovo 
argomento per credere che la bellezza non inforraasse 
le cose mondiali nel primo período della loro genera-
zione, quando la térra non essendo tuttayia popolata di 
creature intellettive, V apparizione del Bello, priva di 
spettatori, sarebbe stata inutile. 

Se l'ordine primigenio non fosse stato guasto nel 
principio della nostra etá cósmica, i l Bello sarebbe ito 
ampliandosi e perfezionandosi conforme aU'esplicazione 
spontanea delle sostanze créate, e le varié specie, con
servando i l loro tipo essenziale e primario, avrebbero 

GIOKERTI, Del Bello. 9 
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dato luogo a una successione d¡ tipi secondarí corre-
lativi ai varii gradi per cui passa ogní forza, prima di 
giungere a quella maturi tá in cui i l moto dinámico si 
ferraa, come nel suo compimento. 11 corso del Bello 
verso quello stato assoluto di cui é capace, e i l transito 
graduato dalla bellezza primitiva alia bellezza finale, 
costituiscono i l progresso estético; i l quale corrisponde 
a un avanzamento análogo negli ordini del Bello e del 
yero, della virtú e della scienza. La meta di questo arin-
go, rispelto al Bello, é la maggior perfezione possibile 
del tipo cósmico, cosi nel tut to , come nelle part i , in 
quanto é apprensibile dalla immaginativa. Al che íbrse 
alludono molte frasi misterioso e profetiche delle Scrit-
ture, e segnatamente quel luogo deiripocalisse (1), do-
ve alcuni chiosatori cattolici han trovato, oltre al sím
bolo della felicita spirituale, una palingenesia estética 
del corpóreo universo. E la stessa beatitudine dei com-
prensori, a cui gli Evangeli danno i nomi giocondi di 
gloría e di vita, non puó segregarsi dalla fruizione della 
bellezza; conciossiaché la restituzione orgánica , abili-
tando i risorti a contemplare l'intelligibile nel sensibile, 
e aífinando tutte le loro potenze, dovrá rendere vieppiü 
puro e squisito Testetico godimento. La contemplazione 
del Bello perfetto sará la beatitudine della fantasia, di 
cui Cristo diede un saggio ineííabile a5 suoi discepoli, 
quando apparve loro visibilmente transumanato e di ce
leste bellezza sfavillante. 

Ma quando i l nostro globo usci dal suo stato nat ío, 
e i semi divini del vero e del bene furono avvelenati dai 
principi contrari, anche i l Bello mondano si risenti di 
tanta calamita e scapitó a proporzione. 11 brutto. che é 

(1) X X I , L 
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i l male estético^ nato dal morale, entró seco nel mon
do, nc cómprese le varíe partí , spense talvolta la venu
sta delle forme, o almeno le sminui e oscuro. I I che non 
dee far meravigliaj perché, fra le varíe specíe organiche 
della térra l'uomo avendo 11 príncipato, l 'arbitr io, che 
predomina fra le sue facoltá, dee come potenza regia 
imperiare su tutta la natura. La ragion sola le va in-
nanzi ¡n quanto, obhiettivamente considerata, non e 
una proprietá umana, ma un lume divino che ci é co-
municato. I /arbitr io é i l rampollo piu sublime di quella 
attivitá sostanziale deil'animo in cui si appuntano ed 
incentrano le nostre potenze, come quello che assimi-
glia la creatura al suo fattore e le partecipa un raggio 
della santitá divina. Esso é perianto la prima delle forze 
telluriche e ha in parte nella sua balía i destini stessi del 
mondo; onde ci si oííre quasi i l monarca delle forze 
terrestri che, procedendo nella vía deí tempo verso la 
meta suprema delle esistenze, trae seco nel viaggio ja 
comitiva delle altre facoltá e forze mondiali, organic'ic 
e inorganiche, e guidandole verso l'Ente od i l nulla, 
dispone della sorte loro. D'altra parte l 'arbitr io c un 
semplice ramo di quell 'attivitá radicale dell'animo che 
contiene potenzialmcnte i tipl fantastici e gli attua me
diante Timinaginazione; la quale, se bene operi per 
ispontanea necessitá nel suo primo atto, non potrebbe 
tuttavia entrare in escrcizio senza i l concorso della fa
coltá elettiva, e tampoco estrinsecare i suoi concetti per 
mezzo della parola e dell'arte. Imperocché la fantasía 
ha d'uopo della riflessione per produrre le sue ricchez-
ze, e dalla riflessione libera dipende quella educazione 
estética, quello studio assiduo e profondo della natura, 
che si ricerca per fare germinar nello spirito i belli c 
nobili pensicri. Or se i l Bello artificíale dipende in gran 



132 DEL B E L L O 

parte dall'elezione umana, a niuno parra strano l'udire 
che anche i l Bello naturale sia soggiacinto alie iníluenze 
di quella. in virtü udl 'armonia stabilita fra le varíe 
forze terrene e la potenza principe. I I traviamento del-
l 'arbitrio fu dunque la prima causa deiralterazione del 
Bello nella natura. 

I I brutto naturale c perfetto ogni qualvolta la forma 
obhiettiva é talmente guasta edeturpata che non rispon-
de p'iú al tipo intellettuale, e quindi é inetta a suscitare 
i l tipo fantástico nell'animo del contemplante. Ma que-
sto difetto puó anche nascere da una ripugnanza sub-
biettiva delFistinto verso l'oggettoj ripugnanza che ím-
pedisce la íantasia di cogliere i l modello idéale nella 
cosa sensibile e dilettarsene, come accade a rispetto no-
stro interno a certi insetti o altri animali riputati brut-
tissimi, perché muovono a schifo o a ribrezzo i l senso 
di chi l i vede. Sovente la bruttezza non c intera, né to-
tale, e consiste in una semplice oscurazione del Bello^ 
o in qualche mancamento, che é quanto diré in unacor-
rispondenza difettosa dell'oggetto esterno col suo esem-
plare. I I Bello compito non si trova forse al presente in 
nessuna opera di natura, la quale per questo verso é a 
gran pezza vinta dall'arte. Imperocché, sebbene anche 
Farte non possa mai toccare appieno la cima della per-
fezione, né in alcun caso la materia ingrata risponda 
appunto airintenzione dell'artista • tuttavia, maneggiata 
da ingegno valeroso, si scosta meno daU'ecccllenza idéa
le, che non fa la natura.Egli é vero che ció non ha luogo 
fuori di un piccol giro, in cui Topera umana, per la de
bilita de' mezzi, é costretta a ristringersi: onde in una 
sfera piü larga la natura supera tuttavia la industria 
deU'uomo. Questa sovrasta nelle bellezze minute, iso-
late, individuali, confé i l tipo umano: quella nei grup-
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p i , nei componlmentij nelle scene vaste e complícate. 
RaíFaello ritrasse sulla tela dei visi sovruinanij ne' quali 
paiono incarnate quelle idee celesti che non usano di 
scendere fra i raortali. D'ineíFabile beltá e delicatezza va
riamente risplendono la Beatrice di Dante, la Laura del 
Petrarca, la Griselda del Boccaccio, la Desdemona, 
FOfelia, la Miranda, la Imogene, la Gordelia, la Giuliet-
ta del Shakespeare, TEva del Milton, Tines del Camoens, 
la fanciulletta che muer di amore e di dolore e la Cina
ra del Goethe, la Rebecca di Gualtiero Scott, l 'Ermen-
garda e la Lucia del Manzoni, la Silvia e la Nerina del 
Lcopardi, creature angeliche che di rado o non mai si 
trovano ih t é r r a , benché naturalissime, perché espri-
mono ció che non é , ma potrebbe e dovrebbe essere. 
Ma né i l Sanzi, né i l Gorreggio, né TAlbani, né i l Rosa, 
né l 'Áriosto, né i l principe dei romanzieri inglesi, nó 
(¡ualunque poeta o pittore potra mai descrivere o rap-
presentare una scena campestre, una veduta d'alpi, d i 
mare, di campagna, che pareggino quelle di natura. La 
quale, benché scaduta, trionfa ampiamente nelle g rand í 
scene e pit ture, e non lascia all'uomo la palma che nel 
minio, nei lucidamenti, negli spolveri e nei lavori di 
minutaglia. 

ííavvi pero un genere d'impressioni estetiche, in cui 
non solo la natura supera di grande intervallo Topera 
umana, ma conserva gli antichi suoi prívilegi per le 
stesse ragioni che glieli conférirono fin da quando la 
bellezza aíTatto mancava alie cose mondane. Questo ge
nere é i l sublime, imitato"anche dalTarte, specialmen-
te nelTarchitettura; ma quanto le opere delT uomo 
sonó inferiori a quelle di Dio! Che ragguaglio puo farsi 
ira una pirámide anche grandissima, come quelle di 
Ghcope, di Chefreno, di Colula, e uno di quei gioghi 
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nevosi detti m o n t i hiancli i , Tievadi, pe-sciim, davala' 
g i r í {!), che signorcggiano le piü alte cime delle A l p i , 
delle Cordigliere^ del Tian-scian e dell ' Imalaia ? OYVC-
ro, fra gli obelischi di Tebe^ le to r r i dei Birmani, i m i -
naretti dei Turchi da un canto^ e i picchí deirArarate 
o di Teneriíía dall'altro? La bellezza delle cose dovet-
te alterarsi, venendo meno la perfetta corrispondenza 
degli oggetti verso i loro esemplari peí difetto di equi
librio introdolto nell' armenia delle íbrze terrestri. Ma 
i l sublime dinámico che nasce dai t remuoti , dalle bu-
í'ere. dagli uracani, dai sotterranei ribollimenti e dalle 
eruzioni vulcaniche, i l sublime matemático dello spa-
ziOj che emerge dalle distese verticali, come quello delle 
voragini e dei mont i , o dalle distese orizzontali, come 
si vede ncl mare, o da cntrambe, come quando un5 am
pia tratta di campagna si contempla da una vetta; e in 
íine i l sublime matemático del tempo, ovvero i l sublime 
matemático misto, che nasce dai tempo e dallo spazio 
insieme congiunti ( - ) : tut t i questi generi di sublime 
durano tuttavia nell'essere loro, perché le grandi linee 
e forze di natura non furono sostanzialmente mutate 
dai loro stato primitivo. 11 diluvio e altre violente com-

(1) Yoci sinonime o quasi sinonime di monte Manco in ispa-
gnuolo, ciñese, sánscrito, di significato genérico, ma circoscritle 
nell'uso e applicate a certe altezze parlicolari. 

(2) Esempio bellissimo del sublime aritmético, cioé dedotlo 
dalfidea del tempo, ne diede il Bridaine ¡n uno squarcio di 
predica riportato dai Maury nella sua opera sull'eloquenza sa
cra. Al sublime matemático si puo riferireil detto diNapoleone 
innanzi alia battaglia delle Piramidi , benché tenga alquanto 
dell'ampolloso, e si scosti da quella squisita semplicitá che si 
ravvisa nel celebre motto di Cesare, vinto Farnace. II qual 
motto apparliene in parte a! sublime dinámico, in parte al ma
temático. 
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mozlonl alterarono 1 principi organici e quindí le for
me della bcllezza; onde provenne eziandio raccorcia-
mento della vita umana e la formazione di certe slirpi 
degeneri. Yariarono per qualche parte lo stato te l lur i -
co3 profondarono alcunc isole, altre ne suscitarono^ 
ruppero parecchi istini, scavarono nuovi seni, rilevaro-
no o abbassarono i l suolo, mutarorro i colti in deserti e 
molte campagne amene- in lande salvatiche; ma i l su
blime non ne scapitó, perche anche ¡1 mare e ¡1 deser
to sonó sublimi. Certo le giogaie piíi colossali dei due 
continenti non rendono ora un aspetto molto diverso 
da quello che ebbero a principio quando i l fuoco che 
arde le viscere della térra scagliava quelle moli imraen-
se verso i l cielo, e vérificava anticipatamente i l mito su
blime dei Giganti e dei Titanr, secondo la prediletta 
ipotesi dei moderni naturalisti. 
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C A P I T O L O O T T A Y O 

D E L B E L L O A R T I F I C I A L E IN G E N E R E . 

I I Bello artificíale appartiene all 'época presente, co
me i l Bello naturale perfetto alFetá áurea e ai princi-
pi del mondo. Imperocche, lo stato attuale della ierra 
discordando dal tipo cósmico^ e ció che da quello che 
vorrebbe essere, Tuomo crea i l Bello dell'arte per sup-
plire in qnalche modo al difetto di natura. Credesi co-
munemente che i l Bello artificiale sia un' ímitazione del 
naturale; la qual sentenza presa a rigore presuppone, 
centro ogni ver i tá , che la natura perseveri nella sua 
integritá e formositá primitiva. Ma anche in questo caso 
sarebbe falsa; imperocche, come si é giá avvertito, i l 
Bello, come oggetto immediato dell' intuito, non é mai 
ncl mondo esteriore, ma nella nostra immaginativa. Noí 
non veggiamo i l tipo intellettuale e fantástico negli og-
ge t t i , ma ¡n nOi medesimi; tanto che, anche quando 
1' oggetto é bello, non possiamo apprenderlo, come ta
le, se non rimirandolo attraverso i l prisma immagina-
tivo della bellezza. Succede interno al Bello quel me-
dcsimo che interno al vero. apprensione del quale, 
dice Platone, é un ricordarsi; conciossiache i l maestro 
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é causa occasionale dalla veritá, non efficientej la qua-
le non é la parola del precettore, né lo spirito del d i -
scepoloj ma Tldea, onnipresente all 'intuito dfciascunOj 
e ripensabile coll'aiuto della parola. La parola insegna-
trice é semplicemente un'occasione^ o vogliam diré una 
cagione istrumentale del vero che si apprende. Lo stes-
so interviene al Bello, i l cui rivelatore é essa Idea, che 
col destro degli oggetti esteriori ce lo fa internamente 
apparire alio spirito. Egli é vero che la finezza del con-
cetto estético essendo proporzionata alia perfezione 
delle cause eccitatrici, i l poeta, lo scrittore, Fartista 
debbono studiare con grande afíetto e assiduamente 
nella natura per conseguiré la desiderata eccellenza. 
Secondo i l quale intendimento, la proposizione che Tar-
te sia una imitazion di natura é verissima. L'arte imita 
ía natura , anzi F emula e talvolta la sopravanza, i m i 
tando i l suo tipo, che si mostra alio spirito tanto piu 
vivamente e compitamentc, quanto piu gli occhi si av-
vezzano a considérame la copia. Ma fuori di questi ter-
min i , non si puó diré imitatrice, senza assurdo; giac-
ché se la sola sua guida fosse la natura, come mai po-
trebbe vincerla e, sollevandosi salla rea l tá , cogliere e 
rappresentar F idéale, che in natura non si rinvienc? 
Certo Zeusi non trovó di fuori i l componimento della 
sua Elena: píglió dalle fanciulle crotoniati le fattezze 
sparse,non la regola della loro unione. Insomma i l 
Bello perfetto é 1' idéale, che, non albergando piu fra le 
cose terrene, dee scaturir dalla mente del poeta e del-
1'artista. 

Negando che l'arte sia un^ imitazion di natura, non 
intendo di approvare la sentenza deU'Hegel, che il Bel
lo naturale sottostia assolutamente a quello deU'arte. 
L ' I legel non ha giá i l torto di antiporre in molti casi 
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le Lcllezze artificióse alie altre^ ma; oltreché la sua opi-
nionc é falsa se si intcnde universalmente, essa non mi 
pare fon data su huone ragioni^ eziandio per quella par
te che s'accorda col vero. In prima é falsa se si piglia 
in senso assoluto, come quella che non si assesta alia 
natura di ogni tempo^ma solo alia sua presente decli-
nazione. 11 filosofo tedesco, come pan teísta ch^egli era, 
nonpotea aminettere alcun naturalc decadimento- giac-
ché i l mondo, al parer suo, immedesimandosi sostan-
zialmente coll'assoluto, lo scadere di esso ridondereb-
be in pregiudizio di Dio; cosa troppo assurda. Dal che 
s'inferisce che la natura é tuttavia quale dee essere e 
posssiede la perfezione proporzionata al grado attuale 
di quella csplicazione divina che costituisce l'essenzae 
la storia deH'universo. Inoítre, siccome i l panteísmo di 
di qu esto autore con senté nei punti fondamentali con 
quello di Federigo Schelling, che ammette nell'asso
luto un doppio esplicamento, come idéale e reale, spi-
rito e natura ; percio THegel fonda la maggioranza del 
Bello artificiale nella superioritá dello spirito sulla na
tura, considerando quello come un grado piü esquisito 
della divina manifestazione. Imperocché l'assoluto, usci-
to dalla sua impenetrabil i tá , non giunge ad avere co-
scienza di se stesso e a possedersi liberamente e per-
fettamente, che sotto la forma dello spirito, i l quale ne 
c 1'espressione piü compita e Tapice supremo. Ma i l 
dogma della crcazion sostanziale rovescia da capo a 
fondo questo favoloso ediíizio. Lo spirito umano e la 
natura materiale sonó sostanze finito e créate , dispari 
certo di essenza e di pregio, ma tuttavia pari e paral-
lele fra loro come forze contingcnti e prodotte imme-
diatamentc dalla Causa crea trice. Lo spirito ía anche 
parte della natura in quanto. unito agli organi nel per-
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sonalc consorzio, e inquilino Jel globo, e i tipi ideali 
delle cose terrestri sonó del parí comunicati da'Dio alie 
sue fatture. venendo impressi negli oggetti e rivelati a 
esso spirito. Ma allorché questo, come fatto a imagine 
del suo Autores lo imita j creando i l mondo dell'arte e 
accoppiando coll'aiuto della fantasía le apparenze sen-
sibili ai modelli, Iddio non interviene in questo lavoro 
che per modo mediato, ponendo in opera 1" immagina-
tiva dell' nomo come cansa seconda; perció, dove la na
tura é l 'arte di Dio e sua figlinola, Tarte umana e solo 
nipote di esso Iddio, secondo la bella locnzione del poe
ta. L5arte ádunque sottostá alia natura, qnanto Tope
ra umana alia divina; che se nello stato attuale avviene 
i l contrario, la cagione si é che la natura é scaduta 
dalia primiera eccellcnza, e tomata quasi a quello sta-
to rozzo c rudimentale ch'ella aveva prima che la beltá 
scendesse di cielo in térra e rallegrasse colla sua pre-
senza le cose créate. Ma a mal grado di questo travia-
mento, le bellezze naturali avanzano ancora in molti 
generi di cose le artificial!, e specialmente nelle scene 
del mondo inateriale e esteriore. Fra le varié specie di 
esseri, í ' umana é quella in cui la natura scapita di piü 
a confronto dell 'arte, essendo ragionevole che Tautor 
del male ne porti la pena, partecipando piü di ogni al-
tra creatura a'suoi lacrimevoli efFetti; e che m piü v i 
vamente risalti ogni sorta di deformitá, dove F eccel
lcnza era maggiore. 

Siccome i l Bello naturaleregno nei principi del mon
do e verrá nel fine perfettamente ristabilito, i l Bello ar-
tiíiziale é come un rinnovamento delTordine primitivo 
e un'anticipazione dell'ordine terminativo, e quasi una 
imagine della cosmogonia e palingenesia terrestre. La 
fantasía che lo crea é in un certo modo divinatrice di 
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un passato onde non rimangono che pocbi avanzi, se
cando i i mito platónico della reminiseenza ^ e augura-
trice di un avvcnire i l cui genne j soííocato a tempo 3 
rifiorira e portera nuovi írutti e piú eccellcnti per ope
ra di una seconda creazionc. Nella stessa guisa che I ' in-
gegno del Cuvier rifece i l mondo piú antico, ricompo-
nendo quegli esseri rozzi e deformi che popolarono la 
térra nel suo primo periodo^ i l poeta e 1'artista rinno-
vellano i lieti principi dell 'etá succcdente, quando l'or-
ganismo giunto a maturi tá fu cumulato dal Bello. Nel 
che consiste in gran parte queir idéale di cui molti d i 
sco rrono senza formarsene un concetto chiaro e preci
so. L ' idea leé un componimento armónico della perfe-
zione primigenia e finale degli esseri creati: é una tradi-
zione e un vaticinio;unaricordanza e un presentunento,, 
un dcsWerio e una speranza, un ritiramento verso i l 
passato c uno slancio verso Tavvenire. La natura con
tiene tuttavia molti vestigi delle squisite forme che giá 
Fabbellirono. quasi lineamenti e colorí di un egregio 
dipinto che abbia soíTerte le ingiurie del tempo; o vero 
come que'torsij capitelli, t r igl ifo piedestalli, archltravi 
infranti^ guasti. smozzicati, che si ripescano fra le rovi-
ne delle cittá smantellate o sepolte. Un velo fitto c derí-
so, quasi drappo funéreo, cuopre tutta la natura e im-
pedisce quel risalto deirintelligibile sul sensibile, quello 
spiccar (lell'idea dal fondo della materia che porge alie 
cose eleganza e venusta. La natura nello stato attuale 
non é giá morta ,ma inferma, febbricante, agitata da 
una energía morbosa, e scema di quel vigore ben con-
temperato, di quella pienezza ed armonía di vita onde 

germina il Bello 
-L'uomo, oífeso dallo spettacolo delle impcrfezionl na

tural^ si riíugia nella fantasía e vi crea un mondo mi -
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gliore che lo consol! e ristori dei difetti dell' altro. Le 
cose spogliate di bellezza riescono prosaiche^ e F animo 
nostro ha bisogno di poesía: ne ha d'nopo la natura 
stessa, che si risente in un certo modo della propria in-
felicitá e si travaglia per uscirnej onde proviene quel 
gcmito d i tutto i l mondo-c réa lo che e itisino ad ora 
rjiiasi nelle doglie del parlo, secondo T enérgica locu-
zione deirApostolo (1). Imperocche il prevalere del sen-
sibile sull ' inteüigibile, della materia sulla forma . della 
carne sullo spirito, che in morale genera la colpa e 
nella estética partorisce i l deforme, assoggetta gli enti 
terrestri a una spezie di dolorosa servitu^ quando la 
liberta vera é riposta nel predominio della parte nobile 
sull'ignobile e dell'Idea sul senso. La creatura caduta 
dall'altezza idéale nell'abbiezione e schiavitú sensuale, 
anela alia sua liberazione, la sospira ardcntcmente, e 
in qucsto amoroso desiderio ella sivolge indietro a con-
templare i l perduto bene e guarda innanzi a quello che 
le e promesso. Animata e rincorata dalla rimembranza 
e dalla aspettativa di quel passato e di quell'avvenirc 
lietissimi, ma aíílitta-dalla trista esperienza del presente, 
ella si sforza di creare nei termini di questo un'imagi-
ne di quel l i , lánguida s i , nia puré acconcia a ingan-
nare le proprie brame. L'arte instaura successivamente 
e abbellisce qualche porzioncella di natura, pronosti
cando co^suoi piccoli e deboli abbozzi i l totale raíTaz-
zonamento delle cose; e come da questo ricaveranno i 
contemplanti una gioia pura e ineííabile, cosi T arte di-
vinatrice ci fa pregustare un sorso di beatitudine. La 
quale sará i l compimento del Bello, come del benej e 
perció la sovrana bellezza dell'animo si riíletterá neí 

(1) Aá Rom., VIII , 19-22. 
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corpl dorlosi dei comprensori, come una brultezza 
proporziomita térra dietro alia spirituale miseria dei 
reprobi. Quindi la morte, naturalmente orril)ile e pau-
rosa, e resa gioconda e desiderabile dalla religione che 
ce la rappresenta come una rinascita alia vera vita e 
l'iniziamenlo deU'uomo alia fruizione compita del Bel
lo. Fuori del Cristianesimoyla morte puo destare i l senso 
del sublime, come quello che si accoppia talvolta al de
forme, al lúgubre , alio spaventoso ; ma non é mai ama-
bile e bella; e quando i l pittore , lo scultore, i l poeta 
vogliono ingentilirla, renderla piacevole e cara, le dan-
no un aspetto pió e cristiano, ritraendo sul volto del 
moribondo quegli affetti di rassegnazione, di fiducia, 
di amore, quella serena pace, quella dolce tranquilli-
ta, che diífondono sulle sue fattezze non so che di puro 
e celestiale, e mostrano nell'annottarsi di qnesta 1'au
rora di un'altra vita. 

Oltre i l imit i di un'imperfetta natura, che angustiano 
lo spirito deU'uomo, esso é anche imprigionato dallo 
spazio e dal tempo, fuori de' quali la sua immaginativa 
non puó uscire. Lo spazio e i l tempo puri , benché sen-
za l i m i t i , hanno solo un'infinita relativa, ristretta ad 
un dato genere, e quindi insufíiciente ad appagare lo 
spirito, che anela all'infinito concreto, attuale, assoluto, 
qual non si trova nella possibilitá astratta dell' elemen
to quantitativo. Singolare spezie di creatura c h ' é l ' n o 
mo , a cui l ' immensitá del firmamento e l 'e terni tá dei 
secoli riescon piccola cosa! Ma peggiore é la condizione 
della fantasía, che, appropriandosi i concetti del tempo 
e dello spazio, é sforzata a dar loro de'confini; e ben
ché ella s'illuda in parte con quel non so che di vago 
e d'indefmito che nasconde i contorni delle sue fizioni, 
questo inganno viene spiaccvolmente cessato dalla sen-
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sibilitii e dalla esperienza.che avvisano l'uomodella inu-
tilitá dei suoi conati e del giogo inesorabile della natu
r a ; onde nasce quella mala contentezza;, avvelenatrlce 
di ogni piacere , la quale non dipende solo daU'iinper-
fezione accidéntale delle cose, ma dalla intrínseca lor 
natura e dalle leggi che governano presentemente lo 
spirito uraano. Tutte le parti dello spazlo e del tempo 
sonó similariespecificamcnte identiclie:quelle del mon
do sensitivo, benché diverse, si rassomigliano, in virtú 
delle analogie: la varietá universale, chi ben la consi
dera, non eselude l'uniformita, e coirincremento delle 
cognizioni solo i l m i l l a si accresce, come disse un poe
ta ¡Ilustre, che sentí ed espresse a maraviglia questo ge
nere di sventura ( i ) , tanto che quelle che chiamansi 
invenzioni e scoperte negli ordini delle scienze, sonó 
tali in nome piü che in effetto.Infastidito della vita reale, 
e persuaso che l'immaginazione stessa non puó spri-
gionarsi dai cancelli del tempo e dello spazio rimoven-
done i confini, e che ella tenta indarno di diventar ra-
gione e farne le veci, lo spirito rifuggc in una regione 
piú alta e chiede aU'Idea queirinfinito di cui abbisogna 
per essere beato. Ma siccome la filosofía e la religione 
non glielo rivelano che in modo imperfettissimo, atteso 
l ' ímpenetrabile oscuritá delle essenze, egli non vi puó 
ancora riposare e quietarvisi. Cosicché, dopo aver tra-
scorso i l circolo intero delle sue facoltá, Tuomo s'av-
vede che i l suostato mopdiale non comporta i l perfetto 
esplicamento delle sue potenze, e che la vita terrestre 
é la via e non la meta, i l principio e non i l termine, la 
prova e non la ricompensa; onde levando gli occhi al 
cielo, vi anela come a verace patria, portatovi^ quasi da 

( i ) LEOPARDJ, Qmxii, I I I , p. 26. 
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tre al i , dai tre arnori del vero, del bene e del Bello, 
guidato e sorretto nel faticoso cammino da un lume e 
dai sussidi piü efficaci di un ordine superiore. La con-
siderazione del Bello naturale e la creazione deir arti
ficíale gli servono come di stimolo per solleticare i l suo 
gusto e sollecitare i suoi passi verso la meta del viaggio. 

L 'ar te . stndiandosi a ritirar la natura verso la per-
fezione de5suoi principi e del fine, si scosta volentieri 
nell 'ordito de5 suoi lavori dalFetá presente e trasvola 
alie due epoche estreme, seggio propizio della bellezza. 
Emanceppata dalla prosaica realtá dei tempi che corro-
no e trasferita in quei due lontani indefiniti. la fantasia 
vi puó tessere alia libera le sue fizioni, e all 'idéale se-
condo natura aggiungere i l portentoso, che ne accrcsce 
la beltá e Fefficacia. 11 che da ragione di alcune leggi 
o convenienze estetiche, avvertite dai critici anzi che 
dichiarate. Perché mai , verbigrazia, l 'antichitá é sera-
pre COSÍ poética? Perché i costumi antichi sonó piü ac-
comodati dei moderni all5 eíTetto dell'arte ? Perché la 
favola dei poeti drammatici e narrativi si piglia piü ac-
conciamente dalle etá vetuste che dalle recenti? Perché 
la grande epopea qual fu concepita dai tempi piü an
tichi fino aLeibniz,ama di abbracciare la creazione e i l 
finimondo? Perché anche F épica meno ampia e meno 
idéale delle etá seguenti si diletta cotanto dei secoli 
eroici? Perché risalendo ai tempi addietro, ivi comincia 
la poesia dove finisce TistoriaZ Alcuni spiegano questa 
predilezione dei poeti colla semplicita e rozzezza di 
quelle epoche piü r imóte; nelle quali, osserva FHegel, 
Findividualitá umana era meglio scolpita, e la liberta 
piü intera, perché non inceppate né trasformate dalle 
instituzioni civili. Ció é vero in parte j ma non é la sola 
ragione, né precipua, del fatto. La quale consiste in 
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í}ueslo; che i tempi eroici e antichissimi vengono facií-
mente confusi dairimmaginazione coll 'época prossima 
e primordiale del mondo^ nella cfuale si puó attuare a 
piaclmento i l tipo idéale del Bello umano senza ofFen-
dcre la verosimiglianza, sia perché i l difetto di precisa 
e miimta storia lascia un campo piu largo alie fizioni, 
e i l maraviglioso poético diventa razionale e istorico 3 
quando si tratta delle or igini , e perche quell 'fm//c« an-
tíchita ( 0 si mescola agli occhi della fantasia con quel 
secólo dell 'oro in cui i l Bello sigflorégsriava: ond" é 
che, per qualche rispetto, i l tipo deireroe é qaeiruomo 
primitivo. Per simile ragione i l vaticinio ha una stretta 
cognazione colla poesía; profeta e poeta sonó qua'si si-
nonimi in molte lingué- e le profezie piú celebri dei 
varii popelín o veré, suggerite dalla inspirazione d i m a , 
o í'alse^ dettate o dalla l'rode, o dall'entusiasmo fanati-
cOj sonó scritte in versi o almeno con istile poético. An
che i falsi poeti dell" etá nostra si studiano di imitare 
le l i asi biblichc^ e aggiungono spesso i l sacrilegio alia 
empietá. E ció che accade rispelto al tempo, ha pur 
luogo in ordine alio spazio^ atteso la parentela di que-
ste due forme; onde, giusta ravvertenza di Giovanni 
Hacine (2), ció che succede in luoghi molto lontani 
equivale per la fantasia a ció che avvenne in tempi an
tichissimi. «L ' immaginazione^jdicei lBiamont i , « gran-
,•5 demente differisce dal senso; che all'occhio 
« gl i obbietti, quanto piú si vanno discostando, paiono 
jj piü piccoli, e all5 immaginazione piu grandi quanto 
r, piü sonó lontani (3)J5.ECCO i l perché raulichitá e l'av-

( l ) MACUIAVELLI. 
(u2) Vré 'f. du Bajazet. 
(3) Orázióm. Torino, 1831, tomo I I , pag. 9. 

GioiiEíni , Del Bello. 10 
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venire, i l principio e i l corapimento dellc cose mon-
dane3 per la sola ragione del tempo (iasciando stare 
g l i altri rispetti), sonó cosi poetici) e poético a noi po-
poli occidentali é tutto ció che si attiene ai costumi e 
alie storie d'Oriente. 

L'uomo attuale é posto, come lio dichiarato altrove, 
in quel periodo delle cosemondane che forma ilsecondo 
ciclo creativo. Quando ció nonrisultasse dal tenorc della 
formóla idéale, basterebbe a mostrarlo i l fatto psicoló
gico che, sebbene come esseri sensitivi siamo schiavi 
delle impressioni presenti, perché i l passato e i l futuro 
sonó inaccessibili al senso, come creature razionali e 
dótate d^immaginativa, facciamo delle cose che cistanno 
innanzi pochissima stima. 1/animo nostro é continua
mente mosso, incalzato, strascinato da un istinto insu-
perabile verso l'avvenire e non puó riposarsi negli og-
getti, negrinteressi e nei piaceri, eziandio piú grandi, 
che possiede e gode attualmente. Ma ravvenire si sot-
trae irrepngnabilmente alia nostra sensibile apprensiva, 
tra perché non si puó posseder tutto insieme, e perdió 
non se ne puó avere anco una minima particclla se non 
in quanto divien presente e perde con questa vicenda 
i l suo principale attrattivo; laonde ci sforziamo d'infu-
turarci almeno spiritualmente, creandoci colla fantasía 
un'ombra di quel simultaneo possesso della durata, in 
cui consiste l^eternitá divina. E per la stessa ragione, e 
eolle medesime industrie, ci studiamo di appropriarci i 
luoghi piú lontanij e come gl i uccelli, poggiando alie 
regioni piü sublimi dell'aria, godono spettacoli vastis-
simi e variatissimi e comprendono con una sola occhiata 
nna grandissima tratta di paese, cosi lo spirito, innal-
zandosi sulle ali della fantasía, visita le contrade piú r i 
móte e spazia a suo talento per l'universo procaccian-
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dosi una spezie di úbiquitá mentale. Quindi c che r i m -
maginazione e la poesía si compiacciono dcgli anacro-
nismi e degli aña iop l smi , frequenti nelle mitologic dei 
popoü (e ogni mitología c essenzialmente poética)^ e si 
í'ormano una serta d' immensltá e di eternitá estética, 
componendo insieme e rappresentando simultáneamente 
i luoghi e i tempi piu svariati. II panteista colloca l 'e tá 
deli 'oro ncl futuro i i l che é conforme a quell'idea di 
progresso che risulta dai principi del suo sistema. Ma 
sccondo la vera filosofía illustrata dalla religione, vi sonó 
dne etá deli'oro. Tuna oggetto di reminiscenza incre-
seiosa, c Taltra, di ardente speranza- il che viene adom-
brato non ambiguamente da un antichissimo mito pe-
lasgico. I I regno di Saturno o Crono ci rappresenta i l 
tempo áureo e primitivo, detronizzato da Giove, cioé 
dalla etá luttuosa che succedette alia licta iníanzia del 
mondo; ma Saturno, costreíto in duro carcere, sepolto 
nel sonno e confinato lungi dagli uomini i n un'isola 
boreale, riaequísterá un giorno i l suo imperio, quahdo 
i l terapo che involge tutto i l creato, rientrando ¡n sé 
stesso, come i due estremi di un cerchio, e ritirando le 
cose verso i loro principi, compierá i l giro delle csi-
stenze. 

LVobbiezione assai forte contro le cose díscorse si 
sará forse giá oííerta alio spirito di chi legge. Come puo 
esseré, dirai, che l'uomo supplisca coH'arte alie bellezze 
perdute di natura, se la fantasía di luí, come tutte le 
altre forze terrestri, soggiace alia comune calamita? 
Come mai una facoltá inferma potra medicare altrui c 
sé stessa? Donde piglierá ella quell ' idéale che venne 
meno nell'uomo, come nel mondo esteriore? E se le 
potenze spirituali e organiche dell'uomo discordano 
dalla perfezione del loro tipo, come potranno procac-
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ciarsi la notizia di questo e rifarne la rappresentazione ? 
11 Bello fu altéralo ¡n noi come nelle altre spezie terre-
stri, e tanto piü ragionevolmente che dalla nostra stirpe 
provenne la cagion prima dell'universale sciagura. Sa-
rebbe certo cosa strana se colui che, abusando dell'ar-
bitr io, fu i l principio di tanta rovina e mutó ín una valle 
el i lacrime i l paradiso della térra , íbsse solo immune dai 
rnalefici eíTettii e i l delinquente avesse i l privilegio di 
non partecipare al male di cui c rautorc. Ma certo egli 
non gode di questa ingiusta prerogativa, nó quanto al 
corpo, soggetto alia raorte- j ié quanto alFintelletto, in-
volto nelle tenebre deirignoranza c sottoposto a mille 
casi e clisordini che ne interrompono o scemano o an-
nullano Tescrcizio; né quanto all'affetto, aliénalo dagli 
oggetti piú degni e perduto dielro a qüetli che men r i -
spondono alFalto fine deU'uomo; né quanto aU'arbitrioj 
aífralito e cadillo in servilú de" sensij né insonnna quanto 
alie varié facoltá spirituali e corporee, che portano tul t i 
i vestigi di un'antica deelinazione. Dunque la fantasía 
sola andrá esente dál male e durerá nel suo stato p r i 
mitivo? E come ció puo cssere, se ella dipende dalle 
altre poíenze e ha bisogno per altuarsi del loro con
corso? I I tipo fantástico non presuppone forse r i n l e l -
iettivo, di cui é Tespressione concreta c individua e 
quasi i l corpo mentale? E se i l secondo é altéralo, come 
H primo potra avere la sua perfezione? Oltre che mal 
si puó comprendere come Tinimaginativa, essendo un 
semplice rampollo della forza soslanziale dell5 animo e 
traendo da essa ogni sua virtú, possa esser integra, 
qiumdo la sua radice é viziata. Una pianta degenere puó 
íorse portar buoni frutli? Pare adunque debito i l con-
chiudere che, se i l Bello natúrale perfetto piü non si 
trova, egli é vano e ripugnante i l volervi supplire col 
Bello dejar te . 
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Invano si tenterebbe di risolvere robbiezione col diré 

che anche i l Bello artiíiciale é imperí'etto e che pochi 
uomini arrivano al segno di concepirlo edestrinsecarlo; 
imperocché riman sempre a spíegarsi come questi po
chi sfuggano al fato comune e Farte vinca talvolta la 
natura. La difficoltá é adunque insolubile, e si sta nei 
termini delleragioni natural!. Ora quando un fatto ma
nifestó é naturalmente inesplicabile, i l retto senso e la 
buona lógica permettono^ anzi prescrivono di ricorrere 
per dichiararlo a un principio superiores giacché Vo\~ 
tranaturale élegitt imo quando érichiesto peraccordare 
seco slessa la natura. Cerchiamo adunque questo pr in
cipio j e se troveremo che sia quel principio medesimo 
che ci da la chiave di tutte le umani origini e spiega 
ogni parte dell'incivilimento, se ne accrescerá non poco 
la forza e la sodezza delle nostre conclusioni. 

E in prima egli é chiaro che 1' esistenza delFarte im
porta un5 instaurazione delFinimaginativa, e un ri t i ra-
mento almeno imperfetto di questa facoltá verso i suoí 
principí. L/immaginativa fa i l Bello componendo in-
sieme una forma sensibile, data dai sensí; e un tipo i n -
telligibile, somministrato dalla ragione^ mediante una 
individuazione mentale clVella trae dal proprio seno e 
che, accozzata cogli altri due elementi, costituisce i l tipo 
fantástico. La perfezione di questo dipende dunque da 
due cose; cioé dalla cognizione compita ed csatta del 
tipo intellettuale e dall^energia dell'immaginazione nel-
i'animare g r ido l i da sé procreati. Perció Tinstaura-
zione della fantasía abbisogna principalmente di quella 
delFintellettoj e i l Bello non puo essere restituito, se 
non é prima rintegrato i l vero. II miglioramento poi 
della cognizione produce eziandio quello della virtü 
fantástica, come facolta distinta e particolare; la quale 
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nello stato presente ha scemo il r igor natiOj a causa di 
qucl predominio de'sensi in cui consiste il morbo radi
cóle e la corrutteia dell'animo umano. Dal prevalere dei 
sensi provengono 1' oscuramento della ragione, la de-
bilitá dell' arbitriOj la depravazion deiraíFetto, i l íah-
guore o la licenza delFlmmaginativaj cbCj tiranneggiata 
dalla facoltá men nobile nelle suc fatture3 togiie alFin-
telligibile quel principato^ o non sa daré a5 suoi fanta-
smi quella vita mentale in cui risiedc i l Bello. Ogni qual 
volta queste potenze si sottraggono alia tirannide sen
suales ciascnna di esse ripiglia i suoi nervi, r a rmón ia 
rientra neiranimo_, rarbi t r io sovratutto ricupera la l i 
berta perduta e la signoria deU'uonio; e siccomc qne-
sta facoltá concorre pin o raeno alFcsercizio delle altre, 
onde sviandosi nocquc a tutte, la sua libcrazione ó prin
cipio di comune miglioramento. Quindi si vede che i l 
risorgere della fantasia estética e quello delle altre po
tenze dipendono in fine in fine dal ristoraraento della 
cognizione, e che la restituzione del Bello é insepara-
biie per ogni verso da quella del bene e del vero. 

La rintegraztone delUintelletto^ come i l suo oscura
mento,, non puó riguardare la cognizione intuitiva, ma 
solamente la riílessiva, capace di varii gradi e sotto-
posta alie vicende dell 'arbitrio e del tcmpo. La riíles-
sione é figlia della parola e madre deil'incivilimento, 
che non c possibile senza i l pensiero riílesso, come i i 
r iílettere non pao ayer luogo senza lo stromento della 
favella. Ma la favella é figliuola della rivelazione^ giac-
chc non si potendo riílettere senza parola, ne inventare 
senza riílettere, se questa fosse un tróvate deU'ingegno 
nmano, PeíTetto sin-ebbe anteriore alia causa che lo pro
duce. La rivelazione é dunque un fatto oltre natura 
senza di cui non si possono spiegare tre fatti evidcnU, 
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imiversali., fondamentali- cioé i l pensiero, i l linguaggio 
e la civiltá degli uomini. La parola r i vela ta diede ai 
primi mortalí la notizia riílessiva del tipi intelligibilí 
delle cose clie soggiacciono alia loro apprensiva^ inse-
gnai)do i l principio dinámico che l i produce, e con cui 
lo spirito giunge a scoprirli; i l che viene accennato dal-
T autor del Genesi, dove ra eco nía che i l padre della no-
stra specie impose agli animaii un nome conveniente 
alia loro Índole. Questo principio dinámico c i l dogma 
della creazione^, che ci porge grintell igibil i relativi nel-
l'assoluto e i t ipi delle cose créate neiridea della mente 
creatrice. La formóla che lo esprime é la fon te del reale 
Ü dello scibilej giacchc messa in alto, produce i l mondo 
delle esistenze, e percepíta dallo spirito col concorso 
dei sen timen tij ce lo fa conoscere. Gonciossiaché la.no-
fcízia dei tipi intellettuali si acquista a mano a mano che 
coiroccasione degli oggetti esterni appariscono agli oc-
chi della ragione le idee specifiche loro corrispondentí , 
e 1c cose sensate si considerano nei loro riscontri verso 
l'ideá che le ha prodotte. Di qul nasce quella stupenda 
similitudine e congiunzione checorre fra la natura eTar-
te, la cosmología e Testética; onde i l Bello soggiacque 
alie stesse vicende nei due ordini, e scadde in entrarahí 
per la raedesima cagione; ne si puó ristorare nei domi
nio dell'artc se la mente dell^artefice non é ritirata 
verso i suoi principi dal dogma supremo del vero. L 'e-
manatista e i l panteista, che, mancando diquesta guida, 
non possono imprendere i l legittimo processo idéale, 
sonó inetti a sentiré e a trovare i l perfetto Bello; im-
perocché, confondendo insieme ogni cosa ne i run i t á del 
loro chimerico assoluto, non solo mescolano la materia 
colla forma e i l sensibile colFintelligibile, ma danno i l 
predominio airdcmento inferiorej sccondo iltenore del 
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método psicülogicoJintrínseco al loro sistema, e turbano 
Ja gerarchia idéale degli enti. L'idea in virtíi della sua 
essenza genera gl'intelligibili negü ordini della cogni-
zione, c crea i sensibili in qnclli della realtá; onde come 
gli oggetti sensati sonó diseguali fra loro di entitá e di 
pregio e concorrono con questa diversitá a produrre 
Tarmonía nniversale, cosi i tipi intellígibili che l i rap-
presentano formano una scala graduata d ' ídec che 
hanno per cima e principio l'idea incrcata. Ma come 
tostó Tidea si oscura e coi sensibili si confondc (givista 
Tcssenza di ogni dottrina panteistica), l 'ordine degli 
intellígibili si turba, gl ' infcriori si pareggiano o si pre-
pongono ai superior!, la natura inánime all'uomo, la 
materia alio spirito, ru t i l e , i l sensuale, ¡1 dilettevole al 
Len morale, al vero ed al Bello. Onde naácono ncll 'eti
ca, nella política, nel culto, le enormitá di ogni sorta; 
come ^idolatría, l'antropomorfismo, la tirannide di un 
nomo o di una casta, l'antropofagia, la schiavítü, la 
deiíicazione deibruti , e le a trocí ta, lenefandezze di ogni 
genere, non solo giustificate dalle leggí, ma santifícate 
dalla religionej le quali nascono tutte dalla confusione 
radicale delle idee introdotta dal panteismo. E il pan
teísmo, come lio provato altrove, e la essenza di ogni 
errore religioso e filosófico (1). Che se i suoi cííetti ncl-
l'estetica sonó meno orr ibi l i e calamítosi, hanno puré 
un"índole aífatto conforme. Da che proviene, verbigra-
zia, Tuso di antiporre i l tipo della natura inanimáta o 
irragionevole aquello dell'uomo,secondo che sogliono 
i poeti e i pittori descrittivi dell 'etá moderna, se non 
da quello stesso principio, che indusse 1' antichitá orién
tale a elegger forme mostruose o bestíali per simboleg-

(1) Introdusione alio stndio della filosofía, lib. 1, cap. 7. 
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giare i l divino asii occhi degli uoraini? Ma 1'abuso del 
genere descritt-vo é nulla a ragguaglio di quel pessimo 
gusto che imoerversa in Europa, e sovratutto in Ger-
mania ed in Francia, seggio propizio del panteismo e 
delia eterodossia moderna. I poeti e i romanzieri del 
secólo, da pochissimi in fnori, par che gareggino fra 
loro nel rappresentare lo strano, lo sconcio, i l deforme, 
i l laido, l'atrocej e i piü di loro sonó obbligati a queste 
virlü della loro riputazionc. 11 simile aecade alio stile; 
Ja cui pcrfezione suprema é la proprieta, che nascc dalla 
corrispondenza csatta della parola col concetto che rap-
presenta^ onde quando si confondono insieme tutte le 
idee, Telociizione soggiace al medesimo scompiglio, e 
ne nasce quel diré manierato, oscuro, gonfio, ineguale, 
saltellante, rimbombante, rotto, smaccato, e sempre im
proprio e bárbaro , che oggi é in voga e di cui i nostri 
secentisti piu disgraziati avrebbero avuto vergogna. I n -
somma ogñi torto giudizio nelle lettere e nelle arti 
come nelle dottrine, nella vita contemplativa come nella 
pratica, nasce dal disordine delle idee, principio della 
loro alterazionej nel che appunto c riposta l'essenza 
del panteismo. 

La cognizione della formóla idéale c richiesta per 
avere un5idea adequata, non solo del Bello, ma del su
blime e delle altre tre qualitá estetiche. 11 sublime piü 
squisito, cioé i l dinámico, nasce dal concetto di una 
forza infinita e quindi creatricej giacché una forza in
finita dee essere una causa eíliciente e assoluta, che non 
puó aversi per tale se non é che ordinatrice e trasfor-
matrice di sostanze preesistenti, o creatrice di semplici 
apparcnze e di modiíicazioni. Quindi é che i l panteismo, 
qualunque sia la sua forma, mal si accorda colla detta 
specie di sublime j la quale é quasi una prerogativa de-
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gli scrittori e dei popoli ortodossi. Qu\ndi é che ¡n nes-
sun libro antico questa dote é cosi frerpientc e squisiía 
come nella Bibbiaj e ira i l sublime di basssa lega, qüal 
é spesso quello dei poeti indiani e di Omero, e i l su
blime di coppclla, qual si vede nel Salmista e nci Pro-
í'eli, corre lo stesso divario che fra gl ' iddi i del Yedi e 
di Esiodo, generatori di pretti fenomeni, e i l Dio di 
Mose, di Giobbe, creatore di veré sostanze. i l sublime 
che deriva dagli schemi immutabili del tempo e dello 
spazio é meno soggetto ad alferazioae; onde Tarehitet-
turaieratica degli Oriental i c matemáticamente sublime. 
Se non che, anche questa spezie di sublimitá si van-
taggia del dogma ortodosso in quanto essa si connette 
coU5 altra da cui é lógicamente preceduta e prodoüa . 
E di vero, che cosa sonó lo spazio e i l tempo nel pro-
cesso idéale, se non i l passaggio della potenza all'atto 
nell'ordine delle csistenze, eííettuato per opera delia 
parola creatrice? Lo spazio e i l tempo empirici sonó 
quindi tenuti dal teísta per efietti deU'atto creativo; 
onde i l sublime matemático partecipa nel sup spirito 
del dinámico, e ne acquista maggiore vivacitá ed effica-
cíá: I I che non puó accaderc al panteista, che, non con
siderando i l tempo e lo spazio nel transito dell'espli-
cazione, raa in uno stato ¡inmanente, ne fa una cosa 
quieta e morta, non moventesi e viva, e l i coníbnde 
eolio stesso assoluto, come chiaro si vede nel dogma 
supremo dei l ibr i zendici. 

Iduecomponenti delmaraviglioso estético non hanno 
gran falto miglior fortuna fuori della vera dottrina. 11 
panteísmo, alterando la nozione delPintelligibile, cor
rompe altresi quella del sovrintelligibile, e introduce 
nella religione e nella filosofía quella coníusione della 
incógnita essenza colla nota entila delle cose, da cui non 
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vanno esenti i falsi sistemi, (lall'Ammone egizio e dal 
Parabrama degFIndi sino alio incomprensibile di Da-
mascio e al mcmeno della filosofía critica. 11 misterioso 
fantástico^ indirizzato ad ombreggiare ed esprimere i l 
sovrintelligibile, si risente di questo miscuglio, e perde 
verso le parti cospicue del Bello quel giusto tempera
mento che lo rende caro a chi lo apprende^ e giovevole 
aireííetto del tutto. Imperocchc per sortire Tintento 
suo vuol essere sobriamente usato e non pregiudicare 
alfevidenza della rappresentazione, come gl i scuri e le 
ombre che si adoprano dal pittore per daré eíficacia e 
risalto ai chiari e alia luce. I I difetto di questa propor-
zione si fa sentiré nei poeti panteisti antichi e moderni; 
e ai di nostri ha suggerito quei drammi, poemi, roman-
zi, che un loro elogista chiama metafisici, non so se 
per lode o per istrazio di tali composizioni. E ha viziato 
egualmente lo stile con quella mancanza di precisione 
e di con torné quei viluppi, quei guazzabugli, quelle 
astruserie^ (juei vapori, che minacciano di un'altra bar
barie le nostre lettere e le nostre fayelle. Che divario 
ira la semplicita luminosa del Manzoni e le nebbie di 
certi poeti tedeschi e francesi! Chi non senté nella schietta 
ingcnuitá e nella lucen tezza delle frasi e del le immagini 
úsate dal lombardo scrittore un riverbero di queirar
monía e veritá che rcgna nelle credenze cattoliclie? An
che i l Leopardi appartiene al novero dei poeti scultori, 
e pochi l'agguagliano per la puri tá ed eleganza del det-
tatOj perche in esso i l genio italiano e lo studio profondo 
dei modelli greci supplirono agli altr i difetti, e lo par-
tirono felicemente come scrittore dalla pravitá del se
cólo, a cui pagó tributo (non ostante la bontá deir in-
gegno e delFanimo) come filosofo. Lo stesso manco di 
misura guasta X oltranaturale degli scrittori eterodossíj 
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i l quale, invece di ármonizzar colla natura^le pregúi-
dica;, tralignando nel soverchio^ nello strano, nel gigan
tesco, e talvolta nello spiacevole e nel deforme. L'ec-
cesso del prodigioso^ comune alia maggior parte degli 
scrittori d'Oriente, nuoce alFeffetto, scancellando le 
proporzioni naturali, e produce a lungo andaré i l fasti
dio invece della meraviglia, come si vede segnatamente 
nei re di Firdusl, nei poemi giorgiani, nelle novelle 
arabiche, e nel mito cíclico dell'Alessandro bicorne 
(DlmlcamainJ , cosí famoso presso gli Orientali.Le quali 
improntitudini della fantasía poética provengono ezian-
dio dagli influssi diretti o indiretti del panteísmo, i l 
quale, unificando tutto i l reale e tutto lo scibile, con-
fonde 1' oltranaturale colla natura e nuoce ad entrambi. 

Dalla parola rivelata^ insegnatrice o instauratrice della 
formóla idéale, e per mezzo di essa fondatrice di ogni 
civil cultura, si dee adunque ripetere i l ristauro del-
rimmaginativa e l'instituzione del Bello nell'arte. Ma 
questa parola, rinnovata piü fíate per un benigno r i -
sguardo della Provvidenza, fu iteratamente corrotta da 
una parte notabile del genere umano} e serbata da un'al-
tra in virtú di quegli aiuti slraordinari che l'aveano 
prodotta e con un séguito di meraviglie la perpetuarono. 
Quindi due civiltá, e conseguentemente due ordini di 
filosofía, di religione, di letteratura, di arte, si partirono 
fra loro le varié tiazioni; Tuna ortodossa e Taltra ete-
rodossa; secondo che si era custodito intatto o viziato 
i l deposito primitivo della rivelazione. I I male pero non 
imperversó in modo eguale presso i popoli della se-
conda schiera; imperocché alcuni smarrirono afFatto la 
notizia del vero, e, mancata con essa ogni coltura, de-
clinarono alia vita efferata e selvaggia; altri mantennero 
in parte l 'ereditá primitiva euna civiltá proporzionata; 
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iraperocché la misura di questa corrisponde per ordi
nario al grado di scienza idéale che si possiede. 

Egli é vero, che se gli uomini procedessero sempre a 
filo di lógica, altéralo i l primo principio dello scibiie, 
Terrore. incalzato dalla dialettica fino alie ultime dedu-
zioni. dovrebbe uccidersi da sé stesso e precipitare i 
popoli dalla vita umana e civile nella ferina e selvática. 
Ma diie,cagioni spesso si oppongono a questo corso di 
cose. L 'una é l'immanenza dell ' intuito, che, perseve
rando sempre immune daU'errore riílesso, lo emenda 
in parte o lo tempera, quando non gli raanc'ni del tutto 
á tale uífizio lo strumento della parola. L5altra é la pa
rola stessa; la quale anche quando per vizio degli uo
mini lasció di essere Fespressione adequata del vero, 
mantenne vivo piíí o ineno 11 conoscimento di moíte 
veritá secondarie, benclié corrotta fosse o perduta la 
veritá primaria da cui procedono. Quindi e che presso 
i popoli eterodossi, barbari e civil!, anlichi e moderni, 
trovansi molti rimasugli della dottrina primitiva, che 
ripugnano diametralmente ai primi principi speculativi 
{>rofessati da quel l i : i quall rimasugli si conservano e si 
tramandano dalla parola come veri isolati, quasi ma-
gliuolidivelti etraposti, chetuttavia verdeggiano quando 
i l tronco é perito. Onde si puo diré generalmente, che 
le veritá superstiti presso le genti eterodosse sonó iüo-
giche, perche contraddicono ai loro principi fondamén-
lali. Egli é in vir tu di queste reliquic sopravissute alia 
ruina del dogma supremo, che la civiltá si mantiene ira 
i popoli paganij ed é maggiore, o minore, secondo che 
gli avanzi del vero sonó piú o manco notabili. Cosi l ' " i -
dea del Bello avrebbe dovuto mancare aífatto fra le na-
zioni escluse dalla vera fede se col do<rma della crea-
zione se ne fossero perdute tutte le conseguenze. Ma 
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non solo la vedlam sopravivere per qualche modo in 
tutt i i paesi dotaü di alcuna cultura; che anzi troviamo 
nelle suc vicende molte diífercnze raggaardevoli da 
nna nazione ad nn^allra, secondo che pii i o raeno co-
piosi sonó i vestigi del vero da cui proviene. I I che r i -
sulterá ehjaro dalla comparazione delle stirpi orientali 
con alcuni popoli Gentili del nostro Occidente, 

I I ricercare in ispecie le differenze che corrono fra 
l'arte eterodossa e l'arte ortodossa, c argomento troppo 
ampio da potere essere trattato nel presente libro. Mi 
contenteró adunque di accennare le discrepanze gene-
riche; al quale eíTetto abbozzeró, procedendo pei sorami 
capi, le vicende principali deU'arte, ferinandomi sovra 
tntto nelle origini, che in ogni ragion di ricerca sonó 
di massima importanza, come qnelle che contengono i 
germi dei progressi segueriti. E siccome 1' arte, non 
meno che ogni altro ramo della civHtá, segui nei suoí 
andamenti i l corso delle migrazioni e le mescolanze c 
le trasíbrmazioni dei popoli, non usciró dal mió sog-
getto, ripigliando im po' da alto i l discorso; che i l pas-
saggio, l 'intreccio delle nazioni, e i l pigliar che fecero 
i semi civili F u ñ a dairaltra, c'indicheranno la storia 
delle arti che professarono, e ci raetteranno in compen
dio dinanzi aglioccbi rcsplicazione successiva del Bello, 
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L'íirte cterodossa, stovicaracnte considérala, si distin
gue in due grandi ra mi che dai luogiii principali in cui 
fiorirono chiamar si possono italogrcco e oriéntale. L ; i i i -
íimo invalse presso i popoli culti di Levante, eschisi dal
la partecipazinne plena e direlta della civil ta gindaica 
e cristiana ; alcuni dei qnali durano tultavia nel loro 
antico essere, come l ' india e la Ciña: altri mancarono 
e si spensero in varii tempi, come i prischi abiíatori 
della Mesopotamia. della Persia, dell 'Egitto, (lell'A.sia 
Minore, del Mcssico, del Guatemala, del Perü e della 
Colombia maestrales nía ci sonó tuttavia pi« o meno 
conti per via delle tradizioni e dei monumenti. Aggiun-
go in questo novero i popoli americani ai levantini, per
che la loro civillá e un ramo prossimo di qnella d'O-
riente. íl primo ebbe domicilio neU'ltalia e nella Grecia 
delle etá remote, e la sua principal radice nella civilta 
dei Pelasghi antichissima, d'onde uscirono, come due 
rampolli qnasl coetanei, la cultura etrusca e l'ellenica, 
e i l germoglio assai piü giovane dell'mcivilimento latino. 
Liarte italogrcca é specialmente nostra, sia perché delle 
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tre famiglie che le appartengono, due allignarono in 
Jtaliaj e perché italiano di origine dir si puó i l tronco 
pelasgico. 

Gominciamo dallarte oriéntale, e veggiamo ín prima 
quali ne siano stati gli autori e gli operatori piü anti-
chi. Gli artisti vetustissimi di tutte le nazioni furono i 
sacerdoti. Quando si discorre di sacerdoti, rispetto al-
l'eta primitiva dei popoli, bisogna guardarsi dal piglíar 
questa voce nel senso ristretto dei tempi che seguirono. 
Nel primo sacerdozio la religionc óccupa i l sommo. non 
Túnico luogoj o piuttosto la religione é tutto, in quan-
to i varii elementi civilifan parte di essa, e si vanno suc-
cessivamente esplicando dal dogma religioso, come dalla 
formóla idéale (la quale é esso dogma) esce di mano in 
mano tutto lo scibile. La icrocrazia fu depositaría della 
parola rivelata, e di tut t i i semi del vivero, gehtlle ed 
uinano, o })iiittosto dei loro^avanzi (giacché parliamo 
dei popoli eterodossi); e siccome la rivelazlone c la 
gentilezza furono custodite in parte da alcune gentl e 
da altre perdutCj i l sacerdozio d'allora accenna piutto
sto a una distinzione etnográfica, che ad un ordine po
lítico e religioso. Ma quando le compagnie ieratiche, d i -
venute conquistatrici, cbbcro soggiogati altri popoli, 
e i l reggimento delle caste, eífetto della conquista, fu 
stabilíto, i sacerdoti, che dianzi facevano da se solí una 
nazione separata e omogenea, retta a governo patriar-
cale, divennero i l ceto principe delle aggregazioni mi 
ste e cterogence da loro organizzate. Allora incominció 
in moiti luoghi la separazione naturale dei pretí dai 
mil i ti 5 giacché la milizia era stata un'appartenenza del 
sacerdozio prima della conquista, e continuó ad essere 
anche dopo presso alcuni popoli, come par si possa 
conghietturare degli Etruschi^ clegli Scandinavi, dei 
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Geti,, del Druíd i , degli Aztechi, e delle popolazloni pe-
ruvíane sotto Tirapero degli Eliadí. 

La ierocrazia piú antica della gentilitá posteríore al 
diluvio nacque innanzi la dispersione nelle vaste pia-
nure che tramezzano fra i l T igr i e TEufrate, e sulle r i -
pe feconde^ spontaneamente granóse, di questi due fm-
ini (1). La stirpe che incominció ad alterare i l vero r i -
velatOj e sostitui al sacerdozio e ai r i t i legittimi un culto 
scismaticó e vizioso, furono i Camiti, nei quali la Ge-
nesi e alcune ragionevoli conghietture fondate sulle an-
tiche memorie ci additano gl i autori della civiltá e della 
corruttela diffuse dopo i l diluvio. Gerto la civiltá posdi-
luviana fu una continuazione di quella che fiori innanzi 
a quell'universale sconvolgimentoj che altrimenti non 
si potrebbe spiegare quel rápido incremento delle arti 
a cui i Noachidi erano pervenuti, quando tuttavia con-
gregati posero mano alia torre babélica. Ma la pianta 
generosa cominció a imbastardire per opera speciale 
dei Gamitij ai quali si vogliono attribuire gli abusi e 
gli scandali piú antichi dell'umano ingegno nell 'etá che 
succedette all'inondazione del globo. La civiltá traligna 
ogni qualvolta si fa piú caso del placeré e dell'utile3 che 
delPonesto, e i progressi materiali si antepongono ai 
morálij onde nasce quell" amore intemperato del lusso 
e delle delizie, quell'orgoglio regio e civile, che induce 
i principi e le nazioni alie guerre ingiuste^ alie rapiñe, 
nlle conquiste, alie tiranniche dominazioni, coonestando 
queste opere di violenza e di sangue colla gloria appa-
rente delle imprese, e eolio splendore di monumenti 
smisurati, propri ad aíTascinare gli occhi delvolgo e a 
dargli i l concetto di una potenza sovrumana. Tal fu la 

(I ) HEINE. Opuse.academ.. Gotling., i 785, lomo I , p. 33o-338, 
GIOTÍERTI, Del Bailo. 1 l 
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civiltá camitica, fondatrice delle prime grandi cittá c , 
secondo apparisce dall'analogia dei nomi e dalla natura 
dei luoghi, autrice principale del monumento babélico j 
dalla quale perció si dee derivare i l genio della prima 
arte oriéntale, abbracciato e modificato poseía dalle al-
tre stirpi. I vizi e le meraviglie di questa cultura risul-
íano dal suo principio speculativo, cioé dal dogma deí-
I'emanazione; i l quale fu i l primo alteramento della 
formóla idéale e la radice degli errori che nacquero di 
poi (1). Se altri argomenti non si ayessero per aífermare 
che la dottrina della creazione fu guasta innanzi ai 

• tempi Falegici, basterebbe a mostrarlo la similitudine 
e talvolta la medesimezza delle opinioni professate piú 
tardi dai varii popoli, anco nei menomi particolari dei 
simboli e delle favole; dal che s'inferisce, che molte cre-
denze acroamatiche ed essoteriche delle genti etero-
dosse ebbero un5 origine comune anteriore alia disper-
sione. 

I Camiti furono i pr imi conquistatori e avventurieri 
i l lustri di cui historia faccia menzione. Da loro usci la 
stirpe regnatrice dei Nemrodi (2), che tiranneggiarono 
TAssiria e propagarono i l loro dominio nei convicini 
paesi, edificando lunghesso le due fiumare che rigano 
la Mesopotamia alcune cittá le cui macerie inforrai si 
veggono tuttavia sparse sulla mesta solitudine di quelle 
spiagge (3). Fra i tempi di Faleg e quelli di Abramo i 
sacerdozi camitici diífusero i loro instituti dalle coste 
del Mediterráneo e del mare Arábico fino al di la del-

(1) Introdusione aüo studio della filosofía, lib. i , cap. 7. 
(2) Gen., X , 8, 9,10. - MASOUDI, ap. Nouv. Journ. asiat., 

tomo XV, 102-105. 
(3) RER PORTER, rraweís.Lond., 182i, tomoII, p.275-280, 

283-297. 
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i ' India ^ e si puó creciere che fin cVallora alcune delle 
loro t r ibu penetrassero nel cuore deU'Aíírica. La varietá 
dei luoghi e 1' influenza del clima, aiutate dalla condi-
zione straordinaria delF ambiente terrestre nei tempí 
prossimi al diluvio, l i partirono i n piu stirpi; fra le 
quali notabili son le schiatte nere, che si distinguono 
fra loro secondo la varietá delle fattezze, Tinclinazione 
dell'angelo facciale e la qualitá dei capelli setacei o la-
nosi. Certo la razza dei Negri lanosi é molto antica) 
poiché venne eííigiata sui monumenti e trapiantata nella 
Colchide dai Faraonij e io trovo nel Genesi (1) qualche 
oscuro vestigio di varietá organiche anteriori al d i lu
v io , onde si puó conghietturare che i l germe etiópico 
precedesse quelF evento e, tradotto per via dei paren-
tadi nella prole del secondo Noachide, perpetuasse par-
zialmente ne5 suoi discendenti la razza degenere dei 
Gaíniti. Ma come ció sia, si raccoglie da molt i indizi 
che la stirpe degli uomini neri delle due specie occupó 
nei tempi piú antichi la vasta distesa delle regioni po
ste fra i l Nilo blanco e i l golfo di Bengala. Ai tempi d i 
Abramo i Gamiti soggiacquero a grandi sconvolgimenti 
di natura (dei quali cercheró di risuscitare in un lavoro 
particolare Tistoria), che, aiutati dalle irruzioni dei Se-
mit i e dei Giapetidi bianchi, precipitarono la fortuna 
di quel l i , l i dispersero in piu rimoti paesi, e ridussero 
molti di loro a quella proíbnda barbarie che dura tut-
tavia in una porzione dei loro posteri. La pugna dei 
Semiti e dei Giapetidi boreali coi Gamiti australi e la 
vittoria dei pr imi , simboleggiate nelle tradizioni orien-
ta l i , e specialmente nelle cronache favolose dei Pisda-
diani e nelle magnifiche epopee di Yalmichi e di F ir -

(4) Y I , % 4. 
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dusi, vertficarono la prófezia di Noé sui destini della 
sua stirpe ífi). ' 

Prima di questa rivoluzione, che fu quasi una secon-
da dispersión dei popoli e compié gli eñetti della prima, 
si era formato un altro centro di civiltá gentilesca, che, 
avendo a comune coi Gamiti le dottrine eterodosse an-
teriori alF etá di Faleg, avea dato loro un indirizzo di
verso e migliore. Gli autori di questa nuova disciplina 
appartenevano al ramo bianco dei Giapetidi, conosciuto 
dai filologi sotto i l nome d'indogermanico, e che indo-
pelasgico si vorría piuttosto appellare. I I loro seggio fu 
Tiran boreale^ donde prima e dopo di Abramo uscirono 
parecchie t r ibu ieratiche, di cui i Galdei, i Magi, i Bra-
mani e i Sabi furono le principali; le quali recarono e 
colle armi piantarono nuovi statuti e ordini nella Me-
sopotamia, nella Persia, nell 'India, nell 'Egitto e in al-
tr í paesi giá addomesticati dai Gamiti che gli abitavano. 
Benché i l ñervo di questi conquistatori fosse di legnag-
gio giapeticOj essi partecipavano tuttavia del sangue se-
mit ico, secondo apparisce dai genio misto di alcune 
lingue (come i l pelvi ed i l cofto), dalla celebritá di al-
cuni popoli contérmina semiti di stirpe, quali erano gli 
Elamiti e gl i antichissimi Nabatéi (2), e principalmente 
dallándole delle dottrine; imperocché sebbene Femana-
tismo fosse comune a ogni gente eterodossa, questo si
stema, sensuale e feroce presso i Gamiti, fu tempéralo 
presso i figliuoli di Giapeto da una certa idealita e man-
suetudine che ritrae della fede ortodossa onde alcune 
tr ibu semitiche erano conservatrici. Alia progenie di 
Cam par che si debba aggiudicare quella deificazione 

(1) Gen., IX, 26, 27. 
(2) QUATREMÉRE, ap. Nottv. Journ. asiat., tomo XV. 



C A P I T O L O NONO 165 
del male, quel culto di un dio satánico, nefario^ distrut-
tore, che insanguinó i primi altari del gentilesimo3 re-
gnó nell'Asia meridionale, senza competitori, prima 
delle invasioni giapetiche (e se ne veggono ancora le 
reliquie nei moderni lezidi e ne' Curdr, discendenti de-
gl i antichi Carduchi o Gordiei), trapeló nel cuore e a 
libeccio deirAffrica, dove informa tuttavia i crudi r i t i 
della Ghinea e del Congo, spazió per Europa^ imper-
versó nella Scandinavia e passó perfino in America con 
gl i Aztech!, dove spiantó le cerimonie paciíiche giá ra
dícate fra i l lago Nicaragua ed i l Gila. Imperocché , 
quando i Giapetidi furono commisti coi Gamiti, la mol-
titudine dei vinti síbrzo i vincitori a far buone in parte 
le loro credenze e a contentarsi di mitigarle, non po-
tendoaholirlej onde nacquero quel sincretismo ieratico, 
quei dualismi e quei triteismi in cui i l dio maléfico tiene 
Tultimo grado, come una deita detronizzata che occu-
pava giá i l pr imo, e conserva, benché scaduta, i segni 
deirantica potenza. I I che mi par chiaro nell'Arimane 
dei Persiani e nel Siva degl'Indi, quali ci vengono rap-
presentati dall'Avesta e dai Vedi , monumenti della r i -
forma giapetica, che maldissimulano ¡1 predominio del 
culto anteriore e camitico (1). I I contrapposto fra i l Bra-
mismo e i l Visnuismo boreale, da un canto, e i l Sivai-
smo, che fu in origine australe, dall' altro, non é meno 
visibile d i quello che corre fra le dottrine iraniche, i n -
trodotte da Zoách cainita (forse uno dei Nemrodi) , e 
quelle di Uscéng e di Aoma, che Zoroastro in appresso 
modificó e ristoró. 

( I ) Sulla maggioranza di Arimane, vedi 1'ANQUÉTÍL. Mím. 
de l'Acad. des Inscript, tomo XXXVÍI, p. 015, 616, 617^6 su 
quella di Siva, lo stesso autore, Oupnek, tomo 1, p. 641,642. 



m D E L B E L L O 

Da questi sacerdozi iranici vetustissimi fu ancíie i i i ^ 
gentilito i l secondo ramo giapetico, cioé la stirpe gialla 
che popólo la Ciña, i l Giappone, i l Tibetj l ' India oltre 
i l Gange, l'Asia céntrale e boreale, l'Oceania e 1'Ame
rica. I due sistemi piú antichi della Cinaj dei quali Con-
fusio e Laotséj quasi coetanei, furono rinnovatori anzí-
clic autori, hanno coiremanatismo iranico una tale cor-
rispondenza che mal si puó attribuire a un concorso 
fortuito. I I primo ciclo dei mi t i cinesi si puó credere in 
parte idéntico al primo ciclo dei mi t i iranici; e se i l ce
lebre Deguignes invece di far uscir dall 'Egitto i pr imi 
colon i gialli della provincia di Sciansi, gl i avesse chia-
jnati dalle radici dell'Elborz e dei Belur i , i l suo pre-
supposto non si potrebbe riprendere. La dottrina dei 
Ching si riscontra colla forma piú antica deiremanati-
smo^ nata innanzi alia dispersione e comune a quasi 
tut t i i popoli disseminati dalle falde dei monti Gelesti 
a quelle deirErminio e dell'Atlante; e lo Ssciuching 
serba in ispecie molte tracce del conílitto occorso fra 
le dottrine avventizie dei Giapetidi e le superstizioni na-
live dei Miao, pr imi abitatori del paese, distesi larga
mente a ostro del fiume Azzurro, e probabilmente di 
origine camitica (1). I I panteismo del Tao e una riforma 
posteriore di quelle prime dottrine e un perfeziona-
mento filosófico della teórica deiremanazione^ análogo 
a quello che T ultimo Budda, cioé Sachia Muni^ faceva 
presso a poco in queJ tempi medesimi presso i popoli 
clell'India boreale. 

La discendenza fisiológica della stirpe rossa di Ame
rica e della schiatta bruna o bronzina dell'Oceania dal 

(1) Schiu-hing, trad. par GAUBIL. i , 3; I I I ; 4; I V , ! ; ct alias 
pússirft . 
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coppo giallo é ammessa dai naturalisti di maggior gr í -
do, e i l Cirvier considera risolutamente gl 'Indiani occi-
dentali e i Malai come due rami mongolici. Le simiíi-^ 
tudini organiclie ci riportano a una patria primitiva e v 
comune, la quale non puó meglio altrove che nel l ' l rán 
collocarsi'í ma vi si aggiunge l'analogia degl"instituti e 
delle dottrine. I semi di pulitezza posseduti dagli anti-
chi popoli dcll'Anahuac, dell'Iucatan3 del Guatemala, 
di Cundinamarca e del Perú,, sonó di genio or iéntale , 
e talvolta Tanalogia eselude ogni dubbio, come si vede 
nel calendario dei Toltechi e degli Aztechi, coniato su 
quello dei popoli asiatici (1), e nell'immagine del Fallo 
trovata sui monumenti (2). I personaggi mitici di Man
co, Bochica, Amalivaca, Quetzalcohuatl, Yodan e l l e raán 
hanno puré una similitudine cosi espressa coi tesmofori 
íeratici di levante, che i l passaggio della civiltá orién
tale in America si puó tenere per indubitato, checché 
nc dica i l chiarissimo Letronne (3), Ma se la derivazione 
é certa, i l modo e i l tempo di essa sonó oscurissimi. I I 
ciclo di civiltá americana onde i vestigi si serbano, non 
ci obbliga a risalire oltre i principi della nostra era, Ma 
é diíficile a definiré se gl i autori di essa siano usciti . 
immediatamente dall'Asia o da una civiltá anteriora, 
stanziata nel nuovo mondo da piú secoli innanzi. Fa-
voreggiano quest^ultima sentenza le tradizioni unanimi 
che fanno venir da Oriente quegli arcani legislatori e 
capisetta; conforme alia quale quel seggio di coltura 
antichissimo si potría collocare nelle Antille e nella Flo-

(1) HUMBOLDT, Vues des Cordill. et monum. d'Amér., París . 
1816, lomo I , p. 56; tomo I I , p. 2, seq. 358-363. 

(2) Revista mejicana, Méjico, 1835, tomo I , p. 549, 550. 
(3) Journ. des Sav.} octob. 1837, p. 615. 
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r ida , ovvero nella vasta Polipotamiaj che divide i l Ma-
ragnone dalFOrenoco, dove nel secólo quindécimo spar-
si viveano i Caraibi, piccolo raa non ignobile avanzo di 
nn gran popólo non aíFatto rozzo, né molto dissimile 
ai poetici littorani di Arauco. 

Meno incerta mi pare Torigine delle popolazioni che 
riempiono i due terzi dei vasti arcipelaghi meridionali. 
E probabile che pr imi ad accasarsi nella Malesia e nel-
TAustralia siano stati i Camiti della Persia e dell'India, 
espulsi dai Giapetidi_, e che reliquie di qnegli aborigeni 
siano le t r ibu negre o negricanti e bruttissime degli 
Endameni, dei Papui, degli Australiesi, e quelle che si 
trovano in parecchie isole dell'arcipelago indiano ^ a 
Formosa^ in alcuni distretti del Decán , nella Penisola 
di Malacca, e nei monti che pár tono i l reame di Siam 
dalla Cocincina. Un5 altra migrazione composta di po-
poli flavi diede origine alia stirpe malaia della Micro
nesia , della Polinesia e delle isole piü prossime ai l id i 
delFAsia, e pote stendersi fino a Madagascar per lo stra-
scico delle isolette che corrono a garbino di Sumatra, 
o congiungono leMaldive colle Comore, e sonó quasi 
le Aleute dell 'océano australe. Forse da alcuni di que-
sti Malai s stanziati sul littorale dcirAíírica dalla banda 
dell'este, muovono quelle carovane che, valicate le al-
ture del centro, apparvero ai viaggiatori nelle centrado 
di ponente (1). Per molte ragioni che qui non posso 
esporre, io tengo per verosimile che le prime migrazioni 
dei Malai siano antichissime, e coetáneo o poco poste
rior i alia grande dispersione dei Camiti j al che si ag-
giunge qualche peso da certe tradizioni di Giava (uno 

(1) WALCKENAER, Eist. gén. des voy., tomo X , p. 362-367: 
tomo X I , p. 224. 
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dei seggi principal! di quella coltura) e dagFindizi di 
una religione uniforme e di volto asiático presso i po-
poii dalla Polinesia^ da smisurati bracci di mare ora dis-
giunti (1). Che se per la moltitudine delle isole coral-
line o vulcaniche, g l i arcipelaghi e attoloni dell5 Ocea-
nia non si possono tut t i considerare come frantumi di 
un antico continente; quest'opinione riesce plausibile 
se si ristringe ad alcuni gruppi di altra natura 3 ed é 
corrobórala da parecchie memorie malaie, indiane, cei-
lanesij secondo le quali Toceano di quella banda a\reb-
be anche avuto la sua Atlantide. 

L^Europa antica (lasciando per ora in disparte i Pe-
lasghi) ha coll 'Irán una connessione cospicua, cosi nelle 
sue lingue, dal biscaglino e dagl'idiomi finníci in faorí, 
come nelle istituzioni e nelle dottrine. I Pilofori, i Druí-
di e gl i Scaldi sonó tre ierocrazie che per gl i ordini 
loro, i r i t i , le credenze, si attengono al ramo indope-
lasgico dei Giapetidi bianchi dell'Orientej e senza far 
di Zamolsi e di O diño dei discepoli o degli avatari di 
Budda, non si puó negare che questi due personaggi 
mitici abbiano un sembiante oriéntale e che entrambi 
rappresentino i l sistema delle caste. Tuno nel primo 
grado di esso e tuttavia fiorente Fimperio ieratico, Tai-
tro sotto i l successivo predominio della classe guerrie-
ra, Ma checché si giudichi di questi particolari, Forigine 
iranica di tali popoli é fondata sui canoni inconcussi 
della etnografía. 

I I lettore mi perdonerá questa corta intramessa sulle 
origini e prime migrazioni dei popoli, necessan'a a met-
tergli davanti agli occhi, quasi in ispecchio, i l nasci-
mento, i passaggi e le vicende generali delle arti . Dalla 

(1) M M . de la Soc. de Géogr., 1836, p. 162-165. 
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quale si raccoglie che la ierocrazia camitica e giapetica 
dalla Mesopotamia e del contermino Irán fu i l princi
pio dinámico da cui nacquero tu t t i i pontificati scisma-
tíci, le filosofie e le credenze eterodosse dei varii paesi; 
e quindi anche le lettere poetiche, ogní opera dell' im-
maginazione. L'emanatisniOj che fu la prima alterazione 
del vero e nacque innanzi alia divisione del genere 
umano, impedí che T arte sacerdotale di Oriente toc-
casse i l segno della bellezza s ma pregiudico meno al 
sublime per le ragioni dianzí esposte. 11 processo del-
l'arte oriéntale corrispose pertanto esattamente a quello 
della falsa formóla sostituita alia vera. Negli ordini della 
natura, lo spazio e i l tempo empirici, donde scaturisce 
i l sublime matemático per l'immaginativa, sonó i l con
tenente degl'individui reali in cui risiede i l Bello j tanto 
che i l contenente e i l contenuto sonó prodotti da una 
forza infinita, dal cui intuito rappresentato visibilmente 
nasce i l sublime dinámico, h ' emanatista, a tenore de' 
suoi principi, immedesima sostanzialmente i l contenuto 
mondano colla Cagion prima che lo produce, non am-
mettendo fra loro altro divario che quello per cui la 
potenza si disforma dall'attOje l'esistenza implicata, dalla 
sua esplicazione. Ma quanto al contenente, egli non am-
mette né anco questa diversitá e se lo raífigura come 
idéntico al principio esplicante, eziandio modalmentes 
cosicché i l tempo e lo spazio sonó la stessa forza ema-
natrice nel momento che precede V esplicazione cósmi
ca. Né gl i é possibile i l discorrere altrimenti; giacchéj 
rimossa la creazione sostanziale e confuso i l sensibiíe 
coH'intelligibile, lo spazio e i l tempo pur i non si distin-
guono piú dallo spazio e dal tempo empirici , Y esten-
síone e la durata attuale del mondo sMmmedesimano 
colla possibilitá loro, inseparabile dalFessenza increata. 
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II qual concetto diede luogo al dogma teológico dei Cal-
dei e alia deificazione del tempo e del luogo intermi-
nati (1) , la quale^ a parer mió, risale ai primi sacerdozi 
anteriori alia dispersione, e dipende dal ciclo uránico 
di tutte le antiche mitologiej com'é a vedere nel Crono 
dei Pelasghi e nel Zeruane Acherene dei l i b r i zendici, 
la notizia compiuta del quale si trova solo in un passo 
di Damascio (2), 

Applicando questo concetto di Dio e della natura alie 
ragioni dell'arte^ i sacerdoti emanatisti si proposero di 
creare un Cosmo artificíale., ed escogitarono un conte
nente che generasse i l suo compreso e i t ipi individui 
delle cose mondane^ come i l tempo e lo spazio cosmici, 
immedesimati coll'essenza divina, generano i particolari 
oggetti di cui consta i l visibile universo. A tal efletto fu 
trovata rarchitettura, che é Tarte produttiva del con
tenente. L 'opera architettonica, che colla vasta grandio-
sitá delle sue dimensioni rapisce lo spettatore, rende 
imagine dello spazio immenso, i n cui Tun i t á emana-
trice si va lentamente ed eternamente esplicando sotto 
una varietá di forme maravigliose. Ma lo spazio non 
puó ferire i sensi e Fimniaginativa, né entrare nel do
minio della natura e delirarte, se non i n quanto é d i 
viso e limitato da certi confini sensibili; onde nel mondo 
naturale i l sublime matemático dell ' estensione nasce 
dalle linee orizzontali o verticali che la distinguono per 
qualche versos come l'espansione celeste e terrestre, lo 
spiano interminato del mare, i r ipidi gioghi dei monti , 

(1) LAJARD, Rcch. sur le cuite etc. de Yénus. París , 1378, 
p. 10 seg. 

(2) HYDE, Hist. relig. vet. Pers., Oxoo. 1700, pag. 291. -
AISQUÉTIL, Mém. de l'Acad. des inscript., tomo X X X Y I I L . 
pag. 584, 585. 
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i l perpendicolo delle frane e dei burroni , le alte clme 
ondeggianti delle foreste. U ingegno dell' uomo ripro-
duce a suo potere i sublimi líneamenti di questa strut-
tura naturale e imita Farchitetto del mondo nelle sue 
opere. Egli innalza i suoi edifizi sopra le alture e volge 
a proíitto dell'arte quelle saldezze naturali, quasi pie-
destalli destinati a sostenerne le opere e a ricevere i l 
loro compimento dalle maní delP artista. Le fabbriche 
orientali posano spesso sopra una piattaforma, come in 
Persia e in Egitto., ovvero sopra una pirámide tronca, 
naturale o artificíale, come nellaMesopotamia, nella Me
dia e riel Messico. Oltre l'elevazion della base, la stessa 
forma piramidale de5 piú antichi edifizi, Taltezza loro 
e la mole smisurata, la grossezza enorme dei materialí, 
la soliditá della struttura e i l tutto insieme, indirizzato 
a eccitare l'ammirazione dei risguardanti, mostrano che 
gl i architetti mirassero a gareggiar colla natura, e ad 
imitare i l sublime dei monti. La p i rámide , che al diré 
di Tácito (1), é una spezie di montagna artificíale con-
dotta al cielo, fu probabilmente un trovato dei Gamití; 
ai quali si possono at tr íbuire, oltre quelle di Gisa anti-
chissime, alcune forse delle diciannove a meriggio di 
Menfi e denomínate da Sacara; alie quali aggiungerei le 
etiopiche, nude in parte di geroglifici, se non fossero 
troppo recenti; giacché i geroglifici sogliono contra-
segnare i monumenti giapetici dei Sabi, autori della ^e-
conda civiltá egizia. Gerto lo smisurato e i l colossale 
dei lavori fu introdotto dai Gamiti, imitali ma non su-
perati neiraudacia dei concetti dalle stirpi posteriori; 
e la p i rámide , come símbolo filosófico e religioso del-

(1) Annali, I I , 61. 
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Temanatismo (1)^ si puó credere ideata dagli autori di 
questo sistema e adombrata nella torre babélica. Le 
volte e le cupole^ di origine assai meno antica, rappre-
sentano i l convesso del cielo e corrispondono nella sto-
ria dell'arte ai progressi scientifici, che introdussero le 
curve nei moti e nelle molí del firmamentoj ma gil am-
pli ed eccelsi soffittí dei templi e sepolcri egizí, nei quali 
talvolta si effigiavano gl i astri, come si vede tuttavia 
nei due zodiaci di Latopoli {Esné), in quelli di Tentira 
{Venderá), nelle tavole astronomiche di Ermonti e della 
necropoli regia di Tebe (2); e i soppalchi delle sale ipo-
stilej sostenuti da enormi colonne, le cui cime fioriscono 
della vaga vegetazione del giglio acquatico e della pal
ma^ somigliano la vólta celeste, quasi sorretta dai peri-
stili basaltici e dai picchi nevosi come da novello At
lante, o dagli alberi annosi e giganteschi delle selve-
Talvolta ancora, come nei pirei dell'antica Persia, e nei 
piccoli ieroni o tempietti dei pr imi El leni , l 'ediíizio é 
aperto di sopra, e ha per base un monte, per tetto i l 
cielo, cooperando le magnificenze di natura, come nei 
teatro greco, e quasi maritandosiaglispettacoli delirarle. 

Perché Farchitettura adombri in un certo modo l 'a-
spetto delle cose naturali , non se ne vuol giá inferiré 
che sia una semplice imitazlone di esse. Nell'arte non 
v'ha propriamente imitazione complessiva di un tut to , 
ma solo delle parti, che, quasi materiali greggi tolt i dal
la realtá e destituiti di valore estético, si compongono^ 

( l ) Descr. de VÉgypte, tomo I X , p. 48o-514. - Con/'.MEISTER, 
Comm. soc. scient. Gotting, airanno d774. P. I , p. Í93-2Ü3. 

{tyDescr. del'Égypte, lomo I ,p. 366, seqq.; 409, seq.; to
mo Il í , p. 215, 216, 217, 323-331, 470-495; tomo V I I I , p. 10, 
11,12: tomo I X , p. 46-59. 
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armonizzanoj trasformano per opera dell ' ingcgno, se-
condo un modello idéale, che somigliaj ma non risponde 
maí appieno, agli oggetti esteriori. euritmia architet-
tonica é la copia di un tipo vergine che non si trova di 
fuori né anco imperfet tameníe, nel che la architettura 
diflerisce dalla pit tura, scultura, poesia, e ha per com-
pagna solamente la música. L^architettura di Oriente 
con le ampie aree orizzontali e verticali, i soffitti eccel-
s i , e piú tardi le spaziose cupole campate in aria, le p ¡ -
ramidi , gl i obelischi, le t o r r i , i minaretti , i peristi l í , i 
p i lon i , le sale ipostile, i dromi di sfmgi, i santuarii, i 
laberinti, le siringhe, gl'ipogei e le altre sue opere, rap-
prescnta certo in qualche modo l'orizzonte terrestre e 
marit t imo, lo spazio celeste, le montagne massicce, i 
gioghi svelti ed ertissimi, le foreste, le vie arborate, i 
sotterranei, le caverne e le altre grandezze di natura : 
ma fra le sublimitá naturali e artificiali corre una sem-
plice analogía, e non quella perfetta convenienza e simi-
litudine a cui mira l'imitazione. 

La forma curvilinea fu poco usata dai primi arteíici 
orientali; ond e che rartificio delle vólte fu ignoto agli 
antichi Egiz i , benchc se ne veggano i principi a File e 
ad Elefantina (1). I I che si vuole attribuire cosi al difet-

( i ) Descr. de VÉgypte, tomo I , p. 34, 35, 198,199. Vedi an
che 11 Vlaggio del Belzoni, II K E R PORTER riprende coloro che 
attrlbuiscono a Zoroastro rintroduzione dell'arco scmicircolare, 
di cui non v'ha esempio nel monumentl di Persepoll e negll al-
trl piu antichi edificl dellaPersia (daldue allarl di Nacsci-Rustam 
in fuori), come non si vede puré nel tetti e nelle finestre deH'alto 
Egitto. L'uso del semicircolo non entró in Persia prima del Ma-
cedoni, e fu applicato dai Sassanidi alie cupole del palagi e dei 
templi. Gli Arabi modificarono questa forma e vi sostituirono le 
ondulazioni piramidali dell'arco saracenlco. Allorasitrovarono i 
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to di scienza, come alie iníluenze di una cosmología 
bambina; ma principalmente alie suggestioni istintive 
della fantasía estética ^ secondo le leggi della quale la 
línea torta appartiene sovratutto alBello,, ela dirítta al 
sublime. Ora nell'arte oriéntale, come nei principi della 
natura, i l sublime prevale sul Bello. La-linea retta é su
blime, perché épotenzíalmente infinita, e non ha in se i l 
suo termine, da cui sempre s'allontana: laddovela curva 
éfinita,perché, anche rimovendone i confiní, tende a rien-
trare in sé stessa e ad immedesimare i l suo principio 
col suo fine; onde F u ñ a rísponde alio spazio puro, e 
l'altra'allo spazio empírico. La prima é inorgánica , es-
sendo sempre conforme e idéntica a sé stessa, come lo 
spazio infinito che trascorre: la seconda é orgánica , e 
soggiace alia diversitá dell 'estensíone empírica e•finita; 
perció quella predomina negli esseri inorganici della 
natura, e questa nei corpí organizzati. La linea retta 
esprime la medesímezza dell'elemento primitivo della 
natura, i l contenente uníversale, la creazíone nell'atto 
primo, Tepoca primordiale del mondo, i l mezzo termine 
della formóla idéale e le ragioni ontologiche del subli
me: la curva adombra la varietá delFelemento seconda-
rio delle cose, i l contenuto cósmico de' suoi particolari, 
l'atto secondo della creazíone, i l compímento della co
smogonía, l 'ultímo membro della formóla razionale e la 
realtá obbiettivadelBello.il che tanto é vero che, quanto 
piü la curva si accosta all'infinito e al sublime, tanto píü 
sí scosta dalla sua natura, e finalmente si confonde colla 
retta, quando é divenuta attualmente senza l iml t i ; giacché 

porlici, quasi viali di pietra. L a cupola di Sultanea é il capo-
lavoro di questa spezie di architeUura. KER PORTER, Travels, 
tomo I, p. 702, 703. 

http://obbiettivadelBello.il
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laretta,, come osserva Galileo, é la periferia di uncircoío 
infinito (^). Perció i Pitagorici simboleggiavano colla 
linea retta Tunitá implicante, e colla curva la varietá 
esplicata del loro assoluto, conforme al dogma di ema-
nazione; e i due schemi geometrici formano i l settimo 
dei loro principi b i formi , secondo i l catalogo conserva
to da Aristotile (2). Quindi non é meraviglia se troviamo 
la simbólica órale dei íilosoíi italogreci neirarchitettura 
ieratica, da cui ebbe i l suo nascimento. 

L'architettura sola non basta a rappresentare i l con
tenente universale delle cose créate. I I quale, essendo 
di due sorta, Tuno geometricOj che consiste nello spa-
zio, Taltro aritmético, che versa nel tempo, l 'arte efíi-
giatrice del primo non esprime che per meta i l sublime 
matemático e i l Gronótopo senza l imi t i dell'antico ema-
natismo. A questo difetto supplisce la música j la quale 
idoleggia i l contenente aritmético per mezzo della suc-
cessione, della durata e del numero, come Tarchitettura 
imita i l contenente geométrico per via della coesistenza, 
delTestensione e delle figure. L^architettura e la música 
hanno fra loro molte rassomiglianze. d.0 Sonó arti uni -
versali, madri di lu t t i g l i artifizi ingegnosi, e fra lo
ro sorelle, come nate ad un parto dalla parola. 2.° Si 
fondano del pari in sul concetto matemático e ne 
esprimono le due facce indivise, onde l 'una é compi-
mento dell'altra. o.0 Risguardano i l membro intermedio 
della formóla idéale , giacché le idee del tempo e dello 
spazio s'innestano in quella della creazione. 4.° La qua-
litá estética, che é principalmente di loro appartenenza, 

(1) Dialoghi, Giornata I I I : Opere. Milano,. Í 8 1 1 , tomo X I . 
pag. 196. 

(2) Metaj,h.,JA. 
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é i l sublime, henché siano anche capaci di bellezza. 
5.° Precedettero le altre arti secondo Tordine cronoló
gico, come vanno loro innanzi secondo Tordine lógico 5 
onde la storia ce ne addita T origine anteriore a ogni 
altro trovato umano (1). E ci sonó assai popoli che hanno 
architetti senza pittori e scultori, e conos cono la música 
senza la poesía; altri edificano bene, ma scolpiscono e 
dipingono rozzamente^ come i Ginesi, ovvero coltivano 
l'armonia, ma trascurano i versi, come si puó conghiet-
turare degli antichi Egizi; laddove i l contrario non ha 
luogo. Che se i bisogni della vita spiegano l'invenzione 
e gl'incrementi deU'architetturaj e la sua soprastanza 
sulle altre arti ligurative, qticsta ragione non é applica-
bile alia musica. 6.° Imitano Tuniverso nel suo comples-
so, non nelle par t í , per modo genérico e non ispecifico; 
onde s 'appárentanó colle scienze universali, quali sonó 
Tastronomia e la matemática. La cognazione di queste 
due discipline colla musica in particolare é antichissima^ 
e occupo gl'ingegni piú stupendi da Pitagora é da Pla-
tone sino al Keplero, per tacere dei vecchi íilosoíi,, orien-
tali e pelasghi, dai quali é probabile che ritraesse 1'ín
clito caposcuola di Cretona. 

Di riscontro a queste analogíe fra le due arti pr in-
cipi si osservano alcune dissomiglianze, derivanti dal loro 
proprio soggetto e degne di considerazione. i.0 I I sog-
getto dell5 architettura é lo spazio, e della musica i l 
lempo. Ora, benché lo spazio,e i l tempo pur i sieno 
egualmente obbiettivi e assoluti in sé stessi, v'ha tutta-
via fra loro questo divario, che P intuito dello spazio é 
occasionato (non caúsate) dalla percezione delle cose 
esteriori e materiali, laddove quello del tempo é eccitato 

(1) Gen., l Y , 47, 24,22. 
GIOBERTI, Del Bello. 12 
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dalla considcrazione di noi medesimi, come esseri spi-
ri tuali e pensanti. Dal che séguita che la mente applica 
lo spazio agli oggetti di fuori prima di applícarlo a sé 
stessa^ e procede oppositamente riguardo al tempoj co-
sicché ella trasferiscc i l concctto dcir esistenza lócale 
(largamente considérala) dal difuori al didentro^ e quel-
lo deiresistenza temporánea dal didentro al diñiorl, col-
locando se medesima in im luogo in quanto per via del 
corpo ella e parte del mondo, e misurando la durata del 
mondo, in quanto per vía del corpo esso c in commer-
cio col nostro proprio animo. Questo 'divario fu acu-
tamente avvertilo da Kant, quando ncll 'estética trascen-
dentale consideró i l tempo come la forma del senso i n -
ternOj e lo spazio come qnclla del senso estcriore^ ben-
ché errasse a suhbiettivare qucste due forme, come cr-
rano coloro che suLbiettivano i l tempOj perché altri ( i l 
Maine-Biran e i l Royer-Collard) han provato che dall'a-
nimo proviene la "vera misura di esso. Tal discrepanza 
dei due schemi matematici si riílette nelle due arti ge-
neratrici che l i rappresentano. L'architettura tiene piu 
del materiale e deirestrinseco, la música deirintrinseco 
e dello spirituale; onde, considerándole cosmológica
mente e rispetto al senso esteriore, la música si contic-" 
ne nelFarchitettura, come lo spirito nel corpo, l'uomo 
nel mondo, i l tempo nello spazio e l'orchestra nel tea
tro o nel tempio; laddove psicológicamente e in ordine 
al senso int imo, i l contrario ha luogo, e l'architettura 
é nella música, come l'oggetto pensato nell5 animo che 
lo pensa. Esse hanno percio reciprocamente fra loro le 
ragioni di contenente e di contenuto, e per questo ver
so sonó parallele e gemelle: se non che Finterno sopra-
stando all'esterno e lo spirituale al corpóreo, i l tempo 
si vendica una legittima raaggioranza sullo spazio e la 
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música sall 'architettura. Per questo rlspetto la música 
puó.esser celebrata per la prima clelle art i . come a sen-
no degli emanatisti i l tempo senza l imi t i c ¡1 primo mo
mento ontologico cIclFassoIuto. 2.° I I senso arcliitctto-
nico' é la vista, che apprende le forme estcrne de5 cor-
pi j i l senso musicale é l 'udi to , che per vía del suono 
comunica colla forza intima dcgli oggettí che lo pro-
ducono. 5.° L'arch'itéttiira genera i l sublime mediante 
l'infinita dcllo stcso, cioe coll'immcnso, e la música col-
Tinfinitá della duraía . cioe coll'eterno. L'espansione ar-
chitettonica é estrinseca e obbiettiya3 laddove la durata 
musicale c interna e subbiettiva; conciossiaclié l 'armo-
nia non rende immaginc di una durata che s'attenga alie 
cose di fuori, ma solo di un'eterna immanenza, con-
centrata quasi ncl proprio animo e aliena dal flusso e 
dalle vicende del mondo esteriore. Vero é che? siccome 
Farmonia propriamente detta esprime 11 continuo im-
manente, cosi i l discreto succcssivo del tempo vien si-
gnificato dalla melodía che l'accompagna. 4.° Accomo-
datamente alia loro natura, l 'architcttura e la música 
diíFeriscono anche peí loro eííetti. La prima trasporta 
I'uomo fuori di sój la seconda lo concentra in sé stessn. 
L'una primeggia per Festensione, Faltra per la profon-
ditá. L'una si riferisce piú alFintendimento e Faltra al-
FaíTetto; quindi é che la música, esscndo piú inesplica-
bile, piü commoventc, é anche per FeiTieacia delle im-
pressioni la regina delle arti. 

L'architcttura e la música sonó di lor natura indí-
rizzate al sublime, perché esprimono Fidea dello spazio 
e del tempo senza l imi t i . Siccome pero la forma di que-
sta espressionc, apprensibile dal senso e dalla immagi-
nativa, c limitata, sonó anco capaci di bellezza, perche 
i l finito é la sede del Bello, i l quale vi alberga ogni 
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qualvolta l 'oggeí to risponde a i m tipo intellettlvo. Le 
linee architettoniclie e i suoni musicalij quando sonó 
disposti in modo che rispondono a un tipo visibile od 
acustico, producono i l Bello, mediante la proporcione 
e la simmetria arcliitettica, i l numero e le consonanze 
musicali. L 'armonia nei canti e nei suoni risponde alie 
complicazioni simmetriche degli edifici, e la melodía 
de 'primi alie proporzioni semplici de'secondij onde la 
melodía é quasi una serie di proporzioni che si succe-
dono, come T euritmia di una fabbrica c un complesso 
d i accordi che hanno luogo nello stesso tempo. Ma sic-
come i l Bello e i l sublime si diversificano, e Tuno é in 
ragione inversa, come si suol diré, dell 'al tro, perció la 
sublimitá artificiale, accoppiandosi al Bello^sottostá alia 
naturale, che per lo piú é schietta e rapisce tutto V ani
mo dello spettatore non distornato da altro pensiero. 
La natura é sovranamente sublime in quelle sue partí 
che non sonó regolarí ne simmetriche, come i l cielo 
stellato, i l mare in burrasca,le giogaie variamente mer-
late, le vette ineguali e le erte scoscese de'montij ne3 
quali oggetti se qualche ordine si recasse, se ne sceme-
rebbe la grandiosita. E senza parlar de' torrenti , delle 
cataratte, delle bufere, dei tu rb in i , degli uracani, dei 
fuochi celesti e sotterranei, che romoreggiando e scro-
sciando non mostrano saper nulla di accordi e destano 
pu ré un3 impressione sublime^ io pensó che se i l con
cento pitagórico delle sfere si verificasse ( o le nostre 
oreechie impeciate si sturassero ad u d i r l o ) , lo trove-
remmo piú sublime che bello. Per la stessa ragione nel-
T architettura oriéntale la sublimitá predomina, e nella 
greca la bellezza^ e un divarió conforme corre fra Fan-
tica e la moderna música. Che se nell'arte i l sublime 
non dee essere affatto scompagnato dal Bello, ció nasce 
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che. non potcndo le deboli forze delFuomo emular de-
gnamente le opere colossali della natura, i l placeré 9 
prodotto dai lavori artificiali, sarebbe troppo scarso, se 
alia tenuitá del sublime che v i si ravvisa non supplisse 
i l Bello ^ i l dominio del quale é conceduto all'uomo^ 
dove che i l vero e compito sublime c privilegio inco-
munícabile della Causa infinita. 

La bellezza che abbiamo testé notato neU'architet-
tura e nella música é solamente quantitativa e nasce 
dallo spazio e dal tempo in quanto queste due forme 
sonó capací di certe corrispondenze e proporzioni. Ma 
i l Bello che deriva dalla quanti tá é poca cosa rispetto 
al Bello qualitativo, che emerge dalle idee speciíiche 
delle forze c r é a t e , per cui clascun ordine di queste si 
differenzia dagli a l t r i di qualitá e di natura. A tal ge
nere di bellezza son consécrate le arti secondarie, al
eone delle quali sonó visivo e simultanee, come la pit-
tura e la scultura, altre visivo e successive, come la m i -
mica e la danza, altre infin'e acustiche e successive5come 
la poesia e Feloquenzai e hanno ció di comune, che 
lldea predominante nelle loro rappresentazioni é i l tipo 
umano^che ne costituisce i l soggetto principale,lascian-
doagli altri tipi un luogoaccessorio;laddove questo tipo 
é affatto escluso dal Bello quantitativo, o vogliam diré 
matemático. Ma le arti primarle possono volgere a p r o 
fitto loro i vantaggi delle loro figliuole e appropriar-
seli, come si vede negli ornati pittorici e scultorii degli 
edifici e nella parte sentimentale delle melodiej dove 
l'architcttura si aggiudica specialmente la parte esterna 
e materiale del tipo umano, quando la música, che non 
puó essere figurativa, si complace di esprimere la parte 
morale e incorpórea di quello, ritraendo l'amore, l ' o -
dio, la gioia, i l tripudio, la mestizia, i l dolore, i l terrore 
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e tu t t i quegli altri aííetti che fonnano il pin caro attrat-
tiyp delle musiche consonanze. I n virtü cli questc ag-
giunte, le due arti principl vengono a comprendere c 
incorporarsi le arti suLordinatc^ e rispondono ezíandio 
alcontenuto qualitatiyo del mondo; i l quale cuna va-
rietá di forze speciñcamente diverso fra cui Tumana 
primeggia^ dove che i l tempo e lo spazio che lo con-
tengono constano di parti della stess'a natura. 

Bla come mai 1'elemento quantitativo ha dato luogo 
al qualitativo? Come i l Bello in tutte le sue parti potó 
nscire dal sublime matemático? Come insomma le arti 
primario, cioé Farchiteltura e la música, hanno pro-
dotte le arti secondarie? Richiamiamoci alia memoria 
la nostra formóla estética, secondo la quale i l sublime 
dinámico crea i l Bello e i l matemático lo contiene, come 
l 'Ente crea resistente, a tcnore della formóla idéale. 
Per trovare la gcncrazione delle arti non abbiamo che 
ad agglungere al sublime matemático i l dinámico; i l 
quale fará scaturire dal primo ogni genere di bcllezza., 
come dalla espansione del tempo e deíio spazio emerse 
la varietá delle cose mondane per opera della v i r t i i 
creatrice. I I principio del sublime dinámico e la forza 
infinita e creante, che piglia quaíitá di sublime accom-
pagnandosi a una forma sensibile, cioé diventando pa
rola, o Yerbo; parola creatrice in quanto eífettua i tipi 
intelligibili delle cose nel mondo, e parola rivelatrice in 
quanto l i manifesía a ti ' intuito delle menti créate. I I 
Bello neirarte deriva dalla parola rivelala; la quale e 
altresi i l principio del Bello nella natura, del sublime^ 
di ogni qualitá estética, dell'arte in universale, del pen-
siero intuitivo c riflesso deU'uomo, e insomma di ogni 
incivilimento; e quindi le arti secondarie rampollano 
dalle primarie in virtú della loro causa c hanno la stessa 
origine. 
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La parola c scritta o sempliccmcnte parlata. La prima 

fu incorporata coirarchi té t tura , la seconda colla musi-
câ  e le due arti maclri3 fecondatcdal íoro principio, ac-
quistarono i l gcrme dei tipi inteUigibili dcllc cose, la 
cid esplicazione produsse di mano in mano le arti se-
condaric. I tipi intelligibiíí contcnuti nella parola rive-
lata si travasarono con essa nelle arti primaric, come 
tostó la scrittura fu immedesimata cogli cdifici, e la fa-
vella coi concenti musici; ma da principio non vi fu-
rono che in potenza; cioé abhozzati, implicati, awilup-
pati, confusi col loro contenente, privi dell' indipendenza 
loro propria^ come i l flore ed i l frutto si racchiuggono 
nella semenza, e come a tenore degli emanatistí le cose 
finite sonó neU'assoluto prima dcll'esplicamento cósmico. 
E in vero rarcliitettura e la música, giá progne dei 
germi ideali del Bello, mediante i l loro connubio coila 
parola, ci rendono a capcllo rimmagine del Gronótopo 
assoluto dclla piu antica filosofía eterodossa, grávido ab 
eterno delle esistenze mondane. Ma acció questi germi 
si schiudano e le arti secondarie escaño alia luce, uopo 
é ebe intervenga nuevamente la parola rivelatrice, che 
faccia passare all'atto le potenze cstetiche dalei créa te ; 
onde rarchitettura c la música siano veramente gene-
ratrici. Perció interno alia produzione delle arti secon
darie per opera delle primarle, c del Bello per via del 
sublime, si vuole partitamente spiegare la formazkmc 
del germe arebitettonico e musicale delle arti derivativo 
e la sua esplicazione. Le quali due cose corrispondono 
alia coneczione e alia nascita, che sonó i due momenti 
piü principali di ogni processo dinámico negli ordini 
universali della natura organizzata. La parola é nei due 
casi i l principio maschio e fecondatore che, a guisa del 
Fallo simbólico degli LgiziJ infonde nelle arti regio un 
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niiovo principio di vita, dotándole di nuove potenze, o 
svolgendo lepotenze implícate} ma ella interviene nel-
l ' imo e nelFaltro in modo alquanto diverso^ come si 

Descriviarao in prima la formazione del germe esté
tico nelFarchitettura. Laragione per cui la parola scritta 
fu incorporata agli ediíizi si dee ripetere dalla simbolo-
gia ieratica degli Orientali^ la quale^ oltre ai simboli 
propriamente detti, comprende anche quella parte della 
mitología che é indirizzata ad esprimere le veritá idea-
l i (1). La simbólica considerata generalmente c l'espres-
sione essoterica e naturale delFidea: che i concetti ra-
zionali non si possono ripensare se non rivestiti di un 
segno che diventa símbolo ogni qual volta rappresenta 
rintell igibile acconciamente all ' índole dell ' ímmagina-
ííva. Gosi la voce Dio é un mero scgno; ma FAntíco 
del giorníjdi Daníele, la croce ansata, lo scarabco^ Toc-
chiOj il serpente, la síinge e molti altri cmblemi di que-
sta fatta usati dagli Egizi crano simboli espressiví delle 
varíe nozioni racchiuse nell' idea della Divinitá. 11 sím
bolo parla all ' immagínativa, perché viene campatonello 
spazio empírico o fantástico; ond 'é che la simbólica 
tramezza fra la filosofía e la física^ come la fantasía tiene 
un luogo medio fra la ragione e íl senso, e come la 
creazione é interposta fra l'Ente e le esistenze. II sím
bolo, essendo un sensíbile tolto dairultimo membro della 
formóla idéale, somiglia al Bello che nasce dal sublime^ 
e Fidea acroamática crea íl suo segno essoterico, come 
i l sublime crea i l Bello. líavvi dunque fra 1'estética e 

(-1) Sulla natura dei simboli e dei tíiití in genere, vedansi 
OTTOFREDO MÜLLER. Proleg. zu ciner wisenschaft. mytholog. 
Gotting., ^825^. 59, seguenti; - e il GÜIGNIAÜT, Relig. ds 
Vantiq, par CREUZER. tomo I , p. 528-5S7, 
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Femblemática questa similitudine, che ambe apparten-
gono materialmente alia nozione deiresistente; ma corre 
questo divario, che i l Bello esprime solo i l tipo di una 
cosa creata^ incarnato nell' ultimo termine della formo-
la, e quindi un intelligibile relativo^ laddove ilsimbolo 
per lo piú si riferisce alFintelligibile assoluto in séstesso 
o nelle suc relazioni estrinseche. Dal che nasce un'altra 
differenzaj giacché i l Bello^ essendo una copia delle idee 
speciíjche^ corrisponde loro a perfezione, dove che i l 
símbolo non somiglia punto alia cosa simboleggiataj e 
si lega con essa per un vincolo arbitrario o fondato solo 
sulle analogierimotissimeche uniscono i l Creatore colle 
creature. E di vero come mal un semplice segno po-
trebbe per sé stesso idoleggiare l'Idea^ che non ha nes-
suna proporzione colle cose sensato e finito donde i l 
símbolo é tratto? L'ente é i l pretto vero nella sua so-
stanzialitá assoliitavonde i l Jehova bíblico non é suscet-
tivo di essere frgurato, ma solo simboleggiato, ed é ine-
steticOj anzi innominato e iuefíabile in quanto i l nome 
che gli si da'hon pao essere onomatopeico ed esprime 
un concetto schiettamente razionale. All ' incontro, l ' E -
loim o l 'Eloá creatore^ cioéla forza infinita che si ma-
nifesta colla espansione del tempo e dello spazio mon-
dano, riveste una qualitá estética ed é sublime: FUomo 
Dio é bello. Gli attributi divini d' immensitá, eternitá, 
onnipoten/a sonó puré sublimi in quanto si attuano 
estrinsecamente nella creazione e appariscono negli ef-
fetti loro. Dalle quali discrepanze fra F estética e la sím-
bologia conseguita che i l Bello e i l símbolo si oppon-
gono essenzialmente fra loro, né possono immedesimarsi 
senza nuocersi reciprocamente. Come si scorge raggua-
gliando Farte oriéntale colla greca j nella prima delle 
quali la venusta della forma sottosta alia precisione del-
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l'emLlcma e ne c quasi sempre guasta, e spesso anmil-
lata; lacldove nella seconda i l Bello signoreggia per modo 
che i l símbolo ne scapita e non di rado svanisce. 

L^architettura oriéntale sino da'suoi principi fu es-
scnzialmcnte simbólica. Non pare che ció si possa vol-
gere in dubbio, sia che si guardi alia persona dei pr imi 
architettorjV di professionc ieratici, o si abbia Tocchio 
alia grandezza colossale dei monumento non possibile 
a spiegarsi colle solé ragioni dell'utile o dclle sensuali 
delizie, e arguenti uno scopo piú nobile nella mente 
degli edificatori. Che questo scopo sia stato estético in 
quanto si voleva colle moli architettoniche eccitare i l 
senso del sublime^, niuno sará che i l neghi. E chi po-
trebbe dubitarce, rimirando un obelisco o una pirá
mide? Ma i l sublime c naturalmente e necessariamentc 
simbólico, e in ció differisce dal Bello, i l quale, non che 
inchiudere i l símbolo^ mal si accorda colla natura. I I 
sublime é simbólico in quanto gli schemi sensibili c 
grandiosi che lo costituiscono, richiamando alio spirito 
Fidca dell'infinito, l'idoleggiano e lo rappresentano in 
un certo modo airimmaginativa. Ora, che cos'é Finíi-
nito se non l'Ente, cioé i l primo mcmbro della formóla? 
Al quale la mente nostra é condotta dalla rappresenta-
zione fantástica del tempo c dcllo spazio, come da un 
símbolo naturale. Vedesi adunquc che i l genio estético 
delFarchitettura, come arte indirizzata al sublime, non 
si puó sequestrare da un certo simbolismo che di ne-
cessitá risulta dall 'Índole dcllo stesso sublime; nel che 
consiste radicalmente i l vincolo lógico dcll'architettura 
colla parola, come quella ch'e in origine metafórica, 
poética, e quindi simbólica. Lo stesso dicasi della mu-
sica. Oltreche, se si discorre degli architetti orientalia 
siccome essi professavano i l panteísmo deiremanazionc. 
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Fedlfizio o i l terapio, che rapprcscntavli lo spazlo có
smico, veniva ad essere agli occhí loro un emblema del 
dio Spazio (il Topo, gemello del Crono) e simboleggiava 
teológicamente la Divinita, come estéticamente eccitava 
i l senso del sublime ín coloro che i l contemplavano. 
D'áltra parte, i l contenuto dello spazio mondano, non 
diíferendo, a parere degli emanatísti, dal contenente 
stesso, cioé dal dio Spazio, se non come l'esphcazione 
si differenzia dalla sostanza implicata, l 'architcttura do-
vea rappresentare eziandio le cose mondane come i m -
plicate nel contenente divino, e quindi esprimere ade-
quatamente i l Teocosmo. Ma le forme architettonichc 
per la loro semplicitá non possono sortire questo ef-
fetto se non molto imperfettamente e per modo affatto 
genérico, come si scorge nella pirámide, che significa 
la varietá delle cose finito inclusa nell ' imita infinita e 
cmanatrice. Per snpplire a questo difetto, gl i architet-
to r i sacerdotali ricorsero alia scrittura, che incorpora-
rono nellc pareti delle loro fabbriche. Cosi nei templi 
egizi le muraglie sonó gremite di geroglifici, che fanno 
con esse tutto un corpo, e rappresentano la virtualitá 
delle cose mondane contenuta nello spazio, divino e as-
solutoj onde V edifizio tutto quanto é quasi un gero-
glifico immenso, composto di una varietá innumerabile 
di emblemi particolari, e cosi nel complesso come nelle 
parti rende una viva immagine del Teocosmo. 

La scrittura, che nel suo piú largo significato é la 
rappresentazione delle idee per mezzo di segni visualí, 
é alfabética o ideográfica^ e questa puó essere sempli-
cemente simbólica o ieroglifica, quando una parte dei 
simboli adopcrati esprime direttamcnte la parola e non 
i l concctto che vi corrisponde. La scrittura alfabética é 
la parola morta, disciolta, disorganizzata, rldotta alio 
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stato informe di mera potenza. Credesi comunemeníe 
ch'ella sia d'origine posteriore alia ierogliíica e quasi 
un compendio, un perfezionamento di essa; nel qaaíe 
i caratteri fonetici segnano i l passaggio dall5 ideografía 
all'alfabeto, lo tengo per probabile i i contrario, sia psi
cológicamente parlando, perché Tabbiccl dovette na-
scere daí segni acustici e dalla favella, anziché dai sim-
boli visivij sia storicamente discorrendo, per quanto la 
scarsitá delle memorie ce lo comporta. Imperocche Tuso 
dei geroglifici si trova solo presso alcune nazioni anti-
che, quali sonó i Sabi d 'Egit to, i Cinesi, i popoli del 
Messico, del Guatemala e del Perú (1), tut t i di razza 
giapetica, e vi é cosi diversificato, che si puó dubitare se 
sia stato un patrimonio natio di quclle genti quando 
viveano in comune, ovvero un loro tróvate particolare 
dopo che furono divise le une dalle altre. La prima sen-
tenza potrebbe solo abbracciarsi quando si volesse cre-
dere col Deguignes, col Gébelin, col Mairan c altri scrit-
tor i , che vi sia un'analogia minuta e reale fra i caratteri 
cinesi e i simboli egizi (2); e in tal caso bisognercbbe 
supporre che fra i Giapetidi bianchi, da cui mosse la ci-
viltá egizia, e i Giapetidi gialli, da cui uscirono i coloni 
dello Sciansi, dell'Anahuac e delle Ande peruviano sia 
corsa una comunella di origine o di civilta piu stretta 
che fra quelli e le altre nazioni ̂  giacche non si trova 
ombra di geroglifici nei monumenti mesopotamici, per-
siani, i n d i , pelasgici e delle altre genti. Ma pretermet-
tendo questo punto diíficile, mi pare in ogni caso molto 
probabile che i Sabi avessero una scrittura compita-

(1) Sui geroglifici dei Peruviani, ignorali da molti scriUori, 
vedi I'HUMBOLDT, Vucs des Coráüt, tomo I L p . S 5 5 , 356, 

(2) Mém. de l'Aead. des Inscript.. tomo X X I X , P. 2, p. 2seg. 
- GÉBELIN, Hist. 7iat. de la parole; lib. 4, cap. 14, p. 365-373. 
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mente alfabética per gl i usi giornalieri delía vita pub-
blica e privata, riserbando i gerogliíici per gli atti piú 
solenni e i monumenti. L^invenzione deH'alfabeto é cer-
to piü antica delía civiltá gíapetica^ e chi la recasse ai 
tempi antediluviani potrebbe trovar qualche ragione 
per corroborare la sua sen tenza. Che se sí fa posteriore al 
diluvio, é molto probabile che giá prima d'Abramo, per 
non diré innanzi alia dispersione, due alfabeti essen-
ziairaente diversi si conoscessero. Timo semítico di ori
gine e l ' a í t ro camitico. L'alfabeto nativo dei Semiti, o 
sia stato fenicio, come alcuni vogliono, o siriaco, o cal-
daico, o forse meglio nabateo, diede per diretto o per 
indiretto origine a tutte le scritture non ieroglifiche che 
si conoscano, da quelle in fuori che constano di solí ca-
ratteri rcttilinei. Tal é la scrittura cuneiforme di cuí 
sonó tuttavia coperti g l ' ímmensi ruderi della Mesopo-
tamia e che io attribuirei ai Gamiti, benché altre stirpi 
Fadottassero, come adottarono Taltra civiltá di quella 
schiattas onde tali caratteri si trovano sui materiali qua 
e la dispersi nella vasta tratta di paese che divide F in -
do dal Tanai, dal Jassarte e dal Nilo. Le altre specie d i 
verse di segni cuneiformi che son meglio conosciute, e 
le copióse inscrizioni che le rappresentano, a .Van, a Ba
bilonia, a Bisutun, a Persepoli, argomentano plausibile 
la opinione delFIIeeren che fossero solo adoperate nei 
monumenti; onde possiamo considerare i caratteri a 
conio come la scrittura monumentale piú antica di cui, 
secondo la conghiettura ardita e in vero poco fondata 
di alcuni do t t i , avremmo un avanzo nelle ruine scan-
dinaviche. Aggiungasi che la forma rettilineare e pirami-
dale.per la sua semplicitá, arguisce un'origine piú antica 
degli alfabeti semitici e appartiene peí suo genio sim
bólico a quel popólo che introdusse la forma panteística 



190 DEL BELLO 
della pirámide nell ' architettura ( i ) . Egli é vero che in 
alcune inscrizioni riportate dal Porter si trovano alcune 

^curve isolatej ma oltre che paiono estrinseche alia scrit-
tu ra , la coraplicazione dei caratterí che vi si veggonOj 
accusa al paleógrafo un5 época delle meno antiche. 

La scelta fra i segni alfabetici e gl'ideografici si dee 
ripetere non tanto dal vario genio delle antiche nazio-
n i ,quan to dalla natura dei materiali posti in opera; 
onde non é meraviglia se presso i Babilonesi e gl i As-
sirii^ costretti di murare a té r ra cotta, le lettere pira
midal! semplicissime facessero Fufficio delle grandi scul-
ture e dei ricchi geroglifici che decoravano i marmi e 
le pietre di Persepoli e g l i stupendi graniti di Siene. 
Questa varietá nel modo di esprimere i l simbolismo ar-
chitettonico ebbe influenza nelle arti secondarie, alie 
quali la scrittura alfabética era meno propizia. I simboli 
ideografici essendo tolt i dalle cose créate e in ispecie 
dall'uomo, l'artista ritraendoli dovette pigliare per nor
ma gl i oggctti reali a cui si riferivano e studiarsi di 
rappresentarli quanto meglio sapeva; e qucsta mate-
riale similitudine,, che non conteneva ancora la bellez-
za, forza é che suscitasse nella mente di luí i tipi fan-
tastici correlativa e lo invitasse ad esprimerli eolio scar-
pello e coi colori. Se non che, per conseguiré i l vero 
Bello sarcbbe stato necessario modificare i l símbolo in 
grazia della venusta; i l che non era consentito dallo 
scopo dell'arte, che era la religionej e dall'indole degli 
art ist i , che erano governati dai sacerdoti e sottoposti 
nei loro lavori alia norma di leggi immutabili (2). Quin-
di é che la perfezione estética delle statue, dei rilievi e 

(1) LAJAUD, Redi, sur le cuite etc. de Venus, i , Mém., p. 23. 
(2) CHAMPOLLION, Panth. égypt, art. IVCÍM gcnéralricc. 
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dei dlpinti fu di rado conscguita dagli Orieníali- non 
giá per difetto di périzia^ ma a bello studioj i l che da 
ció si raccoglie, che quando non furono impediti dalle 
esigenze simboliche riuscirono a una rara eccellenza, 
come ci attestano alcune figure d'uomini e d'animali che 
tuttavia si veggono in Egitto e a Persepoli (1). 

INello stesso modo che la parola scritta produsse la 
simbólica architettonica e con essa i l germe del Bello 
figúrate, pittorico e scultorio3 la parola parlata diede 
nascimento alia simbólica musicalc^ che contiene in po
tenza i l Bello poético e oratorio e, congiunta alia bel-
lezza figurativa, genera la mimica e la danza. La scrit-
tura in eíFetto e 1- iconografía sonó la parola architet-
ticaj immedesimata coH'ediíizio, come la favella e Fac-
cento sonó la parola musicales identificata col canto. La 
música vocale fu certo antichissimaj poiché dovette pre
cederé l ' instrumentaíej quasi coeva ai principi del mon
do (2). Ora la música vocale provenne dalla parola; la 
quale, se non é alterata da un difetto orgánico , con
tiene naturalmente un principio d'armonia, che diventa 
espresso e sensibile quando Puomo, mosso dalPaífetto,, 
sJ innalza alia reciíazione e alia declamazione oratoria. 
I I parlare animato condusse gl i uomini al canto; e i l 
canto unito alia parola articolata l i fece passare di mano 
in mano dalla semplice prosa al parallelismo di alcune 
lingue semitiche, e quindi al r i tmo, al metro, alia ver-
sificazione, all'assonanza, alia rima. Ma questi accesso-
r ü del Bello poético sonó solamente quantitativi, e non 
costituiscono la parte piú eletta della poesia e delle arti 

(1) Yedansi le lavóle della Descr. de VÉgypte e del R E E 
PORTEE.. 

(2) Gen., ÍV, 21. 
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aífini, consistente nella rappresentazione animaía del 
tipo umano e della natura. La favella recó nella música 
i l seme di queste bellezze, non come complesso di suo-
m, ma come simbólica di cose e d'idee. E siccome la 
parola rivelata e ieratica era principalmente religiosa, 
ed esprimeva sottosopra quella somma di nozioni che 
per mezzo della scrittura erano simboleggiate negli edi-
fizi, vedesi come nelle due arti principi la parola fecon-
datrice fosse una ed idéntica, e variasse solo nella forma 
i n quanto i l verbo architettonico era la traduzione del 
verbo musicale^ come la scrittura é la traduzione della 
favella. Questa unione delle due arti madri nel l 'uni tá 
della parola^ loro principio, per cui entrambe risaígono 
alia rivelazione, é degna di essere considerata: in essa 
si fonda i l connubio di quello e Topera generatrice 
per cui le arti derivative, giá concepite, vennero in luce 
e passarono dalla potenza alTatto. 

Ma prima di descrivere questo processo, fermiamoci 
un istante a considerar nella storia le tracce di quelFe-
poca primitiva in cui i l Bello era implicato nelle arti 
p r inc ip i , ma non prodotto di fuorij la quale occupa 
tutto Tintervallo che corsé dalla concezione delle arti 
derivativo al loro nascimento. La perdita dei monu-
menti non ci consente che semplici conghietture r ¡ -
guardo alio stato dell'architettura bambina, e i l rápido 
cenno del Genesi sulla torre babélica, che fu T ultimo 
monumento delTunitá primitiva del genere umano, non 
basterebbe a porgercene un concetto, se non fosse ve-
rosimile che le forme essenziali di queiredifizio furono 
riprodotte nel tempio di Belo, descritto in parte da Ero-
doto. Anzi i l Pcrter, che visitó e descrisse con grande 
accuratezza que' luoghi, crede, non senza fondamcnto, 
che quel magnifico tempio, attribuito a SemiramidCj 
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fosse in parte materialmente idéntico al babélico edifi-
zio e che i l Birs Nemrod ne sia un avanzo j i l quale, 
secondo questa opinione, sarebbe i l monumento piü 
vetusto che si trovi sopra la térra ( í ) . Tutta quanta la 
Mesopotamia é sparsa di tali ruderi antichissimi: quali 
sonó TAl-Imer, i l Tepessé e i l Bursa Scisciara, notabilí 
per ía loro grandezza (2)- piantati sopra enormi r ia l t i ; 
íatti di mattoni durissimij cotti al solé o al fuocO;, e 
spesso vergati a caratteri cuneiformi} accennanti per le 
loro íbgge a una moltiplice e varia strutturaj e intor-
niati nci piani circostanti dai rottami di minori fabbri-
che onde s'imborgava l'edifizio piramidale del centro. 
Egli é difíicile i l non ravvisare in alcune di queste more 
!e reliquie delle prime cittá camitiche Arac, Acád e 
Calné (3). 11 tempio di Belo e lar torre babélica dovevano 
essere a principio un santuario^ un palagio, una speco-
la, un cimiterio e un collegio di sacerdote e risponde-
vano a quell, esemplare architettico e moltiforme della 
civiltá camitica che ebbe poscia nelle piramidi egizie 
un'applicazione piú circoscritta e speciale. Tal fu senza 
dubbio la cittá primitiva^ seggio della civiltá e del l ' im
perio ieratico, la quale racchiudeva nella sua moltiplice 
unitá i semi delle arti che di mano in mano si andarono 
sviluppando e distinguendo le une dalle altre, e dove la 
simbologia architettonica ebbe i suoi rudimenti tuttavia 
confusi 9 come i varii generi di architettura che in ap-
presso fiorirono separatamente, si mescolavano insieme 
neirediíizio primitivo. 

Maggiori lumi abbiamo interno alie origini della sim-

(1) Tmvds, tomo I I , p. 305-331.-Conf. RICHV Mcm., p.36. 
(2) PORTER, imcm, p. 275-2D7, 3UÜ-3Ü8. 
(3) Gen., X, 10. 

G l O E E R T I , D d Bello. 13 
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bolica órale e della parola música. I l ibr i sacri dei po-
poli eterodossi, come i Vedi, l'Avesta, i Ching, e lo stes-
so códice del popólo ortodosso ed eletto^ contengono 
alcuni brani di canti religiosi o civili, antichissimi, an-
teriori certo all'arte dello scrivere, e nati convenevol-
mente ad un parto coll'armonia del canto e coll'inveh-
zione dei primi strumenti. Trovata la scrittura, le tra-
dizioni sparse e quei primi vagiti della poesía furono 
raccolti in un libro enciclopédico, prosaico e poético, 
religioso e politicón storico e favoloso, acroamático ed 
essoterico j i l quale mescolatamente contenea le lettere 
posteriori, come Fedifizio moltiplicc in cui si conser-
vava gelosamente quel sacro deposito per mano dei sa
cerdote racchiudeva i priricipi di tutte le arti. I I l ibro 
per eccellenza era la simbologia parlante^ come Tedifi-
zio la simbologia muta; Tuno insegnava la parola rive-
lata per via dell 'udito, Taltro per via degli occhi; en-
trambi esprimevano a modo loro la sintesi primitiva del 
reale e dello scibile nella cognizione intuitiva, come le 
opere succedenti imitáno Tindole della riflessione e so-
no Fanalisi esplicativa di quel primo componimento. 
Tali furono i Vedi nelFIndia^ composti di dogmi, di pre-
ghiere, di r i t i , di tradizioni, di favole,, di filosofemi; dai 
quali nacquerolaRameide e i l Mahabarata, che d" altra 
parte si connettono colla splendidaiconografía dei templi 
visnuiti di Ellora. I Purani, ciascun dei quali^ come nota 
i l Jones, c una teogonia, una cosmogonía^ una crono
log ía /un ' i s to r i a e una biografía, appartengono puré al 
nevero dei l ib r i sacri e enciclopedici; e se alcuni di 
essi, come i l Bagavadám^ frutto d'imitazione serót ina, 
non sonó molto antichi, a l t r i , come quello di Siva e i l 
Marcandeia^ risalgono a piíi rimota etá (1). Dello stesso 

(1) Mém. de l'Acad. des Inscript,, temo XXXTIII. Mém.. 
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genere esser clovettero le prime scritture de" Nabatei, 
dalle quali sorse un'lntera letteratura oggi spenta, onde 
i l Quatremére risuscitó la notizia e i primi de5 l i b r i 
erraetíci menzionatí da Clemente d'Alessandria, e per-
dut i , se non sí tiene per reliquia di essi i l rituale fúne
bre, steso in geroglifici e in lingua ieratica e trovato 
fra le maní di molte mummie (2). Tali i l ibr i di cui Gon-
fusio fu anzi compilatore o editore che autore, e quelli 
che, forse da lu i composti, son tuttavia intarsiati di can-
zoni , sentenze ^ documenti della prima civiltá ciñese. 
Alia classe medesima si riferiscono le partí autentiche 
dell'Avesta, come i ventidue capitoli del Vendidád , i 
Jest dei Ferverí3 di Mi t ra , Bcram, Ormuzda e a l t r i , 
quasi tutto i l Jasna, opere legittime di Zoroastro, e for
se residui delle due prime leggi iraniche, di cui i l filo
sofo di .Urmia fu i l riformatore. Se a quel ragguaglio 
la compilazione degli Eddi si puo chiamar recente, la 
dottrina espostavi, specialmente in quello di Semundo, 
risale a tempi molto antichij e i l carme detto Voluspa, 
composto, secondo alcuni critici, prima che i l Cristia-
nesimo penetrasse nella Scandinavia, ne riporta verso 
Oriente, fino a Zamolsi e alie prime memorie della Tra-
cia. I I l ibro sacro e fondamentale non mancó né anco in 
America fra le prime popolazioni del Messico, dove fiori 
una letteratura i cui vestigi si serbano. Netzaualcoiolt, 
l'Alfredo del nuovo mondo, principe, guerriero, eroe, 
poeta, filosofo, legislatore, culto in quella mezza barba-

p. 312-325. -Journ.Ásiat., tomo IV, p. 24: tomo VII , p.5<)-59. 
- POLIER, Myth. des Hind., etc. 

(1) Nouv. Journ. asiat, tomo XV. 
(2) GHAMPOLLIOIV, Panth. égypt., art. ÑeitK gcnéralrice , et 

Thout. 
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r ie , di costume e d'ingegno singolarmente amabili, in 
festo alia truce superstizione de'suoi terapi, virtuoso e 
savío, salvo una volla che peccó per amore e trascorse, 
comeDavide, dal tenero airatroce3 iníelice e perseguí-
tato ne'suoi pr imi anni, conquistatore dei propri Stati, 
prospero e potente in vecchiezza, ma disamorato della 
regia potenza, composc, come Salomone, alcuni versi 
dolentissimi sulle umane miserie e sulla vanita di ogni 
bene mondano (1). Tanta perfezione e dclicatezza di fa-
coltá poética arguiscono una cultura giá bene innanzi 
condotta, e ci fan ricordare i l l ibro sacro dei Toltechi3 
scritto a ieroglifici dall 'astrólogo Uemán , e arso pro-
babilraentc al tempo della conquista; i l quale^er quan-
to se ne racconta, era una vera enciclopedia, che ab-
bracciava tutta la civiltá di quel popólo (2). Finalmente, 
trapassando nel paese classico di Grecia, troviamo Fe-
pica omerica figliata dalle credenze coloniali e pelasgi-
che e preceduta da quelle scritture ieratiche di cui ab-
biamo ancora un sunto o un frammento in Esiodo. 

La cittá primitiva e sacra, e i l l ibro divino e fonda-
mentale contenevano adunque potenzialmente i pro-
gressifuturi di ogni arte nell 'unitá della parola simbo-
Ieggiata,per cui Tuna di quelle due cose era i l riverberO 
e I'espressione dell'altra. Ora ci rimane a vedere como 
le potenze estetiche di quei pr imi íiori dell'architettura 
e della música portassero i loro frutt i e i l Bello nasces-
se. I I principio che schiuse i l gorme recóndito e rece i l 
parto alia luco, fu quel medesimo che avea prodotto i l 

(1) VEYTIA, Hist. antigua de Méjico, lib. I I , I I I , e tomo I I I , 
Append., p. 223-267. - IXTLILXOGHITL, Hist. des Chichiméques, 
trad. par TERKAUX-COMFANS, Paris, 1840, p. 1, chap. 30-49, 
o VAppend. 

(2) VEYTIA, opera citata, tomo L p. 21J, 215 ,216 ,24Ü-2Í6 . 
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suo conccpimento, cioé la parola^ e la parola primitiva, 
recitataj letta, cantataj música^ non la parola figúrala e 
architettonica^, che era una traduzione di quella. Anche 
qui ritorna in campo i l primato della música, primogé
nita di tutte le arti, come quella che s'immedesima colla 
parola originale e parlata, non colla parola derivativa e 
scritta, come T architettura. La potenza fecondatrice 
della música, atta a destare la vena estética e a produr-
re i t ipi del Bello sotto ogni forma, quasi dialetti varii 
di una lingua única , non fu abbastanza avvertita dai 
filosofi, e mi pare uno dei fatti men ripugnabili e piü 
ragguardevoli dello spirito umano.L'armonia del suono 
e del canto é una fonte feconda d'inspirazioni nobilis-
sime, e adempie gl i uííici assegnati daPlatone alia Musa 
propagatrice del furor poético (Ion); la sua efíicacia é 
tale, che si lascia addietro tutte le arti e la stessa poesia. 
Perció i grandi artistiepoeti Tamaño straordinariamen-
te, non solo per lo diletto che ne ritraggono, ma per
ché serve loro di stimolo potentissimo a creare le lor 
fantasie sovrumane, come si narra di molt i , e in parti-
colare di Antonio Canova. I /Al f ie r i racconta di aver 
idéate le sccne ptu terribil i delle sue tragcdie mentre 
era rapito da una bellissima música; e io credo che V'm-
gegno poético dell'AUighieri dovesse non poco ai canti 
dei trovatori e a Casella, e che per gratitudine ponesse 
Tamico e i l provenzale Arnaldo in luogo di salvazione. 
Anche fuori delle arti e nel campo del vero, del bene, 
delle passioni, degli aífetti, Tarmonia ha un grande im
perio sull'uomo, atteso la cognazione della fantasía colla 
altre facoltá, e puó eccitare cosi Tingegno alie grandi 
scoperte, come V animo all'amore, all'odio, alia pace, al 
furore, alie dolci o violenti commozioni, ai sensi ma-
gnanimi della vir tú e della gloria. Noti sonó i prodigi 
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operati dall'antica música e la sua eíficacia per mansue-
fare e ingentilirc gliiiomini3 adombrata dai mitieleganti 
di Orfeón di Arione e del fondatore di Tebe. Che se la 
squisita mollezza dei nostri costumi e i l difetto di sem-
plicitá, che vizia spesso i l contrapunto moderno, ci ren-
dono meno atti alie gagliarde impressioni dell'armonia; 
la sua potenza é tuttavia attestata daU'uso e dagli abusi 
del teatro. La qual poténza spicca principalmente in 
due mod¡3 cioe in prima neirattitudine a destar TaíFetto 
religioso, atteso i l consorzio delFarmonia coU'ldca e 
col sublime aritmético^ onde i l suono e i l solo elemento 
sensitivo per cui i l concetto dell'eterno puó rendersi 
accessibile all'immaginazione. II suono rappresenta la 
parte piú intima delFassoluto matemático, cioé l ' i m -
manenza eterna, come la luce ne idoleggia la parte este-
riore, cioé Ponnipresenza nello spazio senza limiti^ Tu
no é lo strumento acústico e interno deü'armonia mu-
sicale, e l 'allro lo strumento visivo ed esterno deireu-
ritmia architettonica. Percio i l divino poeta, volendo r i -
trarre alia fantasia i l mondo spirituale ed eterno e la 
Leatitudine infinita de ' suói abitanti, fece quel mirabilc 
intreccio di r is i , di canti, di mclodie e di splendori per 
cui vinse sé stesso nell'ultima delle sue cantiche. L 'altra 
proprietá della música consiste nel trasportare 1'animo 
umano dal mondo reale in quello dell immaginativa, 
nel daré i colori e le attrattive di questa facoltá alie co
se esteriori, nelFanimare gli oggctti insensati e m o r t i , 
nel diflfondere su tutto ció che ci sta d'intorno una bel-
lezza e un'armonia di gran lunga superiori a quelle che 
vi si trovano in eífetto. Un lavoro d'arte e uno squarcio 
di poesia paiono molto piu belli quando sonó contem-
plati e uditi ira le consonanze musicalij e i versi me-
diocri o brut t i degli improvvisanti paiono talvolta bel-
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íissimi, anche ai buoni giudici, quando son bene espres-
si dalla declamazione e dal canto. Chi e cbe^ trovandosi 
in un vecchio duomo, mentre rimbomba del suono 
maestosoe potente deü 'o rgano .non gli paia talvolta che 
quelle solenni modulazioni diano moto, \ i ta e parola 
alie statue immobili delle nicchie e ai dipinti silenziosi 
delle YÓlte e delle pareti? lo vo pensando che la pittura 
e la scultura nascessero a principio e pígliassero i lor 
pr imi incrementi dalla muta simbólica dei templi echeg-
gianti degl'inni sacri e dei concenti mnsicali. 11 símbolo 
figúrate c di sua natura inerte, inánime, taciturno, ed 
esprime la quiete delle cose immanenti, escluse dalle 
vicende del tempo; onde nasce i l secco, 11 duro, i l mo
n ó t o n o , insomma Tinestetico di tali rappresentazioni. 
Ma una cantilena o una inusica religiosa accompagnata 
dalle impressioni sublimi delle proporzioni architetto-
niche dovette ravvivare quella morta iconografía agli 
occhi dei riguardanti e destare i pr imi concetti del Bello 
pittoricoj scultorio ed épico negli animi disposti e con-
naturati alie impressioni religiose, quali erano quelli 
dei popoli antlchissimi e in ispecie degli artisti, che ap-
partenevano come i poeti alia classe sacerdotale. Gli or-
riáti e gli emblemi dei nostri edifizi son poca cosa r i -
spetto a quelli dei templi orientali, moli immense, co-
perte dentro e fuori di sculture o di ieroglifici^ c in cui 
sovente, come in Egitto, non troveresti una spanna di 
nudo, anche do ve non penetra per ordinario Tocchio 
dello spettatore. Or che eííetto vogliam creciere che que-
sto spettacolo e quasi mondo di figure eccitasse in una 
mente fatta come quella di Michelangelo e di Leonardo, 
mentre si celebravano le solennitá dei r i t i augusti e 
spesso terrihilf, e si cantavano le parole riputate divine 
fra i concenti musici propórzionati alia grandezza deTIa 
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reliffione e alia ma^nificenza del santuario? Guaítiero 
Scott descrive mirabilmente in un suo romanzo quella 
specie di sopore, che, senza spegnere la coscienza del 
mondo esterno, ne mescola le impressioni agridoli della 
fantasía - e finge che uno da' suoi personaggí, posto in 
questa condizione, vedesse muoversi, animarsi, atteg-
giare le figure storiate sugli arazzi della camera in cui 
posava, mentre sotto le finestre risonava una dolcissima 
música, le cui impressioni nell'anima del sopito a quelle 
delFimmaginativa e degli occhi si consertavano. Ora un 
eífetto simile accade talvolta eziandio nella veglia, quan-
do Fanimo é fortemente agitato dalle affezioni estetiche 
c sottoposto al predominio della immaginazione. 

Come tostó Tuni tá primigenia delF architettura e 
della música., fecondata dalla parola, ando esplicandosi 
e producendo di fuori la varietá cliiusa nel suo seno, 
le stesse arti principi si ampliarono, s'ingrandirono e 
misero in luce a mano a mano le arti inferiori. Nell'ar-
chitettura, l'edifizio multiforme e piramidale delFetá 
precedente diede luogo al tempio, al palagio e alia ne
crópolis triado grandiosa in cui si divise quella prima 
unitá. La separazione del palagio dal tempio corrispose 
a quel periodo civile in cui la casta dei mili t i si distinse 
da quella dei sacerdoti, a cui da principio era stata con-
giuntaj come i l prevaler del palagio, divenuto reggia, 
sul santuario, in grandezza e magnificenza, accenna al 
predominio acquistato dai guerrieri sul ceto ieratico. 
Onde la emblemática dei reali soggiorni era militare e 
civile, non religiosa, come quella dei sacri edifizi. I I pa
lagio e i l tempio rappresentativi delle due caste prin
cipi che possedevano i l deposito della civil cultura, di-
vennero i l centro della cittá ampliata, monarcale e sa
cerdotales ovvero, se i preti ed i mil i t i si pareggiavano^, 
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diedero luogo a due cittá distinte., Tuna regia e civile, 
Faltra sacra e ieratica; come Aiodia e Casi, Meaco e 
JeddOj Amritsir e Laora, Bagdad e la Mecca, Persepoli 
e Ecbatana o Susa, Colula e Tenoctitlán o Tezcuco, 
Iraca e Tunja, e via discorrendo. Ma quando i soldatí 
prevalsero, la cittá reggia e guerriera oscuro l ' altra; 
come accadde alia Babilonia mesopotamica e alia Tebe 
egizia nelle etá glorióse e conquistatrici di Nabucco e 
di Sesostri. Babilonia, ai tempi del primo, era quadran-
golare e si stendeva largamente sulle due ripe deU'Eu-
frate: Tala sua occidentale e piú antica comprendeva a 
garbino i l tempio di Belo, e l'orientale, divenuta seggio 
del principe, mostra ancor oggi in tre macie grandis-
sime di rottami i vestigi di quelle splendide e monar-
cali delizie (1). L 'Egit to ebbe la sua cittá sacra nelFe-
tiopica Meroe, dv'era un gruppo di templi e di collegi 
sacerdotalij la quale fu oscurata da Tebe quando sor-
sero i suoi palagi e sepolcri sulle due spondc del N i l o ; 
i ra ' quali le reggie di Carnác e di Lussór, cbe vincono 
per grandezza stupenda le altre meraviglie della Te-
baide, formavano colle loro ampie dipendenze quasí 
due cittá riunite in un corpo dai maestosi e lunghissi-
mi filari delle colossali síingi. A ciascuna di quelle si at-
tergavano uno o piú templi a uso del Faraone, come 
mcmbri accessori del reale albergo (2). A l palagio era 
contiguo i l giardino o parad'iso,usa.to e caro anche oggi 
agli Oricntali, nel quale l'arte si mesce e gareggia colla 
natura. Egli é noto che i giardini detti inglesi, cono-
sciuti dagl'ltaliani fin dal secólo sestodecimo e forse 

(1) RER PORTER, Travds, tomo I I , p. 337-388. - HEEREN, 
De lapolit. etc., tomo I I , p. 174-216. 

(2) Descr. de l'Égypte, tomo I I , 3. - HEEREW, opera citata, 
tomo Y I . 
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prima^ sonó anticbi nelFAsia c sovratutto nella Ciña; 
né erano ignoti alie antiche popolazioni di America (*)• 
L'uso di tali delizie ci riporta fino ai tempi favolosi, e al 
celebre orto delle Esperidi^ descritto da Scilace ov-
vero a quei viridiarii o Edeni naturali, quattro dei quall 
son tnttavia íamosi nelle contrade di Levante l3). L'He-
gel deride con ragione quelle squisite e posticce imita-
zioni di natura che oggi si usano in questo genere di 
lavori^ e antipone loro una regolari tá e simmetria ar-
chitettonica. Ma lontana dai due estremi é la varietá 
giudiziosa dei giardini oriental!, che, senza scimiottar la 
natura con opere puerií i , ne imitano le veré bellezze, 
schivando quella fredda e monótona euritmia, la quale 
spoglia quasi i vegetabili che adornano un tal luogo e 
le acque che i l rigano, di liberta e di vita. E chi c, ver-
bigrazia, di giudizio cosi disgraziato, che antiponga i l 
giardino delle Tuilerie a quello di Boboli, e non trovi 
ira loro lo stesso divario che distingue i palagi attigui. 
Tuno i l piú brutlo del mondo, e l 'a l t ro i l piü bello é 
magnifico nella sua semplicitá? 

I I terzo membro deiradulla architettura fu la necro-
poli , o cittá dei mor t i , che s5 innalzava presso a quella 
dei v iv i , come si vede ancora a Cirene, a Persepoli e a 
Tebej laddove nei répoca precedente Tipogeo ieratico 
occupava i l cuore dell'altura piramidale. Due modi di 
sepoltura paiono esser prevalsi anticamente, secón do 
che le nazioni erano di origine camitica o giapetica. 

( í ) Vedi la descrizione dei magnifici giardiDi di Netzaualcoioll, 
e specialmente di quello di Tezcotzinco, bellissimo fra lutli, 
nell'IxTLiLXOGHiTL, Hist. des Chichim., P, I , ch. 42. 

(2) E d . Gronov., p. 110. 
(3) HERBELOT} Bíbloricnt. L a Haye, 1777, tomoILp. 108, 

lomo III , p. 17. 
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Presso ¡ Camlttj come nella Mesopotamia, nell'Egitto 
boreale,, neirEtiopia e nell'Asia Minore, nella Grecia e 
nell'Italia piú vetuste, i mor ti per lo piu si tumulavano^ 
in edifizi o rialti sopra térras come si vede nelle pira-
midi della Nubia e dell'EptanomidCj nel tempio di Belo 
di cui rimangono i vestigi, nelle ruine di Yetulonia e 
nei sepolcri superstiti o ricordati di Porsenna, di Der-
cenno, di Patroclo, di Ettoree di Aliatte. All ' incontro, 
fra le popolazioni giapetiche dell 'India, della Persia, 
della Tebaide e deH'Asia inferiore, era in uso Tinter-
rare, ossia i l riporre i cadaveri negli scavi naturali o 
artifiziali dei campi o delle montagne. Talvolta ancora i 
due generi di sepoltura ( i l cui contraposto si vede in 
Pgí t to , ragguagliando Tebe con Menfi) insieme si col-
legavano in un certo modo, come si scorge nelle gran-
diose ruine di Cirene, di Tolemaide, di Teuchira, di 
Telmesso e di Petra. Se non che gli scavi non furono 
ristretti al servigio dei mor t i , ma spesso si adoperaro-
no a onore o ricovero degl'iddii e dei vivi , come a Eb-
sambúl nella Nubia, a Ellora, a Elefanta, a Salsete, a 
Carli nell 'India, in alcuni luoghi della Persia, della Si
r ia , dellJArabia, e nelle singolari cittá trogloditiche di 
Indchiguis nella Tracia, d'Ipsica in Sicilia, e di Bamián 
o Galgala nel Corassán oriéntale. 

Minori progressi fece la música, inceppata dalFuso, 
dalle leggi religioso o civili, dall 'autoritá dei sacerdoti 
o dei legislatori, che non permettevano un'arte cosi po
tente nel signoreggiare i cuori degli uomini all'arbitrio 
e al capriccio dei privati. E ció non solo in Oriente, ma 
anche presso i Greci, e specialmente appo i Doriesi, che 
davano a quella un'importanza non solo religiosa, ma 
civile, e imitavano gli Egizi, i quali penarono molt i se-
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coli prima di passare dalla lira tricorde al dccacordoO"). 
Alia stessa condizione soggiacquero la pittura e la scol-
tura, che non pervennero mai in Oriente a liberarsi af-
fatto dalle pastoie dei simboli. La poesia medesima fu 
sottoposta presso gli Egizi a pari servitíi; onde l'epica 
e la drammatica o farono loro ignoto, o non consegui-
rono quella perfezione che rende immortali le opere 
deU'ingegno. La lirica, certo, fu la piú antica poesía, e 
i suoi primi rudimenti nacquero colla parola e col canto, 
e fecero parle del libro sacro e nazionale: l ' inno fu la 
prima ode e la prima canzone. Ma la lirica clie prece
de l'epica é rozza e bambinaj e non giunge a maturi tá 
che dopo di essa come si ritrae dalla storia di quasi 
tutte le letterature. La poesia adulta e perfetta, la poe
sia per eccellenza, la poesia madre, verso la quale tutte 
le altre maniere di componimenti poetici hanno la rc-
íazione de' rami col tronco e delle partí col tutto, e di 
cui la drammatica é la pr imogénita , é l'epopea orién
tale, per ampiezza e maestá di gran lunga superiore 
alia greca. L ' India ce ne fornisce due modelli, la cui 
data precisa é incerta, ma che fuor di dubbio appar-
tengono a quell'epoca in cui i l genio libero e giapetico 
dei Bramiti e dei Yisnuiti prevalse sull'indole cupa e 
feroce del Sivaismo primitivo.La Rameide e i l Mahaba-
rata sonó i l racconto di una storia divina in cui gl i 
eventi umani non' sonó introdott í se non in quanto si 
intrecciano all'opera degli íddii, come la cosmogonía si 
collega colla teogonia, secondo Tintenzione degli ema-
natisti. Ora, questa divina istoria essendo sottosopra 
quella che venne nei templi siraboleggiata, come si ve
de ancora in molti luoghi del Decán , e avendo le sue 

( i ) Descr. de l'Égyple, lomo Y1II, p. 314-353. 
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fondamenta nelle tradizioni nazionali e nel l ibro r ipu-
tato altresi divino, l'epopea venne ad essere l'esposizio-
ne parlata dell'esplicamento divino nel mondo, rap-
presentato dai simholi architcttonici, conservato dalla 
tradizione, insegnato primieramente dalla parola mu-
sicale e dal libro antonomastico. Ora , questo esplica
mento divino nel mondo, reso poético e accomodato 
alia fantasía, si riscontra coWavatara indico, e coi regni 
divini ed eroici di tutte le antiche raitologie, che servi-
rono di base ai poemi epici da Omero sino a Fi rdus i ; 
tanto che, se si piglia la detta voce largamente per espri-
mere i l concetto emanatistico comune a tutte le false 
rel igioní , segregandolo dagli aceessorii acroamatici e 
dagli ornamenti essoteriei propri dell 'India, si puó diré 
che l'epopea eterodossa fu in ogni luogo e tempo i l rac-
conto poético di un avalara, come i l templo nefuTefíigie 
muta, come i l rituale religioso e i l códice sacro ne íü-
rono la rappresentazione mimica e Fesposizion dot t r i -
nale. La qual definizione si assesta non solo airepopea 
religiosa e sacerdotale di Valmichi e di Viasa, ma an
che alFepopea eroica e guerriera di Omero e di Firdusi, 
benché in questa seconda l'idea emanatistica sia meno 
cospicua e spesso svanisca fra le fizioni arbitrarle e ca-
pricciose del poeta. Ma certo in ogni caso i l protagoni
sta épico é un uomo divino, dotato di virtú oltranatu-
rale, capo di una vasta impresa, nazionale, religiosa, 
cosmopolitica, a cui mettono mano cielo e té r ra , e che 
da luogo al conflitto di tutte le forze cosmiche. L'eroe 
greco o persiano tiene ancor del celeste, ed é, pericos! 
diré, un avatara abbacinato che ricorda la sua origine, 
come Achille e Rustemo ci rendono imagine di Rama e 
di Grisna. E come l'epopea ieratica fu inspirata dalla 
simbólica dei templi sotto Timperio sacerdotale, cosi l'e-
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popea guerresca nacque sotto i l predominio del soldatr, 
c poté essere aiutata dall 'emblemática eroica che ador-
nava la dimora del capomilite e principe. 

L^esplicazione del Bello incominció adunqne colla 
separazione orgánica del tempio e dell'epopea da'ger-
mi che l i contenevano. Tuttavia tal separazione non 
rorapeva Toriginale nnitá delle a r t i ; anzi la conteneva 
e la rappresentava; giacche nel tempio si unificavano 
tut t i ¡ gentili artifizi, e ncirepopea ogni genere di let-
teratura e di poesia. D'altra parte i l tempio e Tepopea 
insieme si collegavano nella unitá della parola religiosa 
e colla doppia relazione di contenenza esterna ed in
terna che ho divisata di sopra a proposito dell'architet-
tura e della música. I I che ci mostra come in quei p r i -
mordi le lettere e le arti nobili non fossero sparpagliate 
e ¡ndependenti fra lo ro , ma con maraviglioso accordo 
insieme congiunte, e concorressero alia produzione di 
quel Cosmo artificíale che emula la natura nellc parti e 
nel tutto. Né alcuno si meravigli che l'eterodossia antica 
abbia serbata tale unitá^ perduta in appresso; imperoc-
chc i l genio oriéntale, anche sviato, tenne sempre del-
FIndole sintética e primitiva; laddove lo smembramen-
to delle ar t i , frutto dell'analisi, e del passaggio della si-
gnoria política, dall' unitá ieratica alia moltitudine lai-
cale, é cosa occidentale e assai piú recente. II corso e 
l'esplicamento estético corrispose al civile; e come al 
palriarcato primitivo succedette i l governo delle caste 
col predominio dei sacerdoti, per cui si esplicavano gl i 
ordini patriarcall, senza scapito dell 'unitáj cosiall'edi-
fizio e al libro moltiforme dei principi tennero dietro i l 
tempio quadrilatero, la pirámide e la cittá quadrango-
lare, correlative alia tetrade castale e alia divisione qua-
ternaria del libro divino ( i Yedi); e con esse l'epopea 
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una, varía e moltiplice, come tal genere di reggimen-
to. La sintesi estética dei pr imi tempi fu un riverbero 
dalla unitá religiosa, morale e politica dell'umana fa-
migliai imperocché le varié arti sonó quasi i dialetti di 
una lingua madre, come i varii idiomi nati col disper-
gersi dei popoli furono disjecta mefnhra di una loquela 
primitiva. Mancata Tunitá nelle idee, nclle instituzioni 
e nella ñívella, anche le opere dell5 immaginazione a 
lungo andaré si sparpagliarono: la pittura, la scultura, 
la poesia, la música, divulse dall'architettura, uscirono 
dal santuario, loro seggio na t ío , si sparsero nella vita 
civile, divennero private e profane, e se questo smem-
bramento giovó loro in quanto le emanceppó dal giogo 
importuno dei simboli e dalFimperio tirannico dei sa-
cerdoti, recó loro d'altra parte non pícenlo pregiudicio. 
Da questo scisma, introdotto fra le arti, nacque ció che 
r í l e g e l chíama difetto di postura, o vogliam diré uto
pia , e che egli considera come lo stato primitivo di 
quelle, conforme ai dogmi del panteísmo. II difetto di 
situazione si ricerca nel símbolo, come quello che espri
me un vero obbiettivo^ immanen te, destituito di suc-
cessione temporaria; ma nelle arti arguisce una spezie 
di mancamento, e non ha luogo se non quando i loro 
lavori sonó rimossi dal loro seggio idóneo, isolati gli 
uní dagli altr i e spogliati delle loro attinenze reci-
proche. 

La divisione delle lettere e delle arti ebbe luogo nel-
Tantichitá a mano a mano che alia ierocrazia, giá inde-
bolita dai míliti, andóso t ten t rando i l dominio delle das-
si inferiori.La poésia drammatíca, la lírica militare, ero-
tica, civile, la sát i ra , l'elegia, l'eloquenza, la storia, le 
varíe arti figurative corrísposero al successivo trasfor-
marsi della societá ieratíca in comunanza laicale. Me-
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desimamente dalla teología nacque la filosofía, e dalla 
fede la scienzaj e quindi i l genere misto della poesía 
didascalica e della filosofía poética j che tale fu la sa-
píenza dei capiscuola indiani e della piü parte de'Greci 
da Tálete insino a Socrate. Ma la trasíbrmazíone non fu 
compita in Oriente, perché ivi i l ceto de' laici non giun-
se maí a scuotere aífatto i l giogo dei sacerdoti^ o n d ' é 
che Tunione primitiva delle arti e la confusione nata 
dalf emanatísmo non cí vennero maí meno del tutto. 
COSÍ ne i r india i l regno di Yicramaditia appartiene a 
quella stagione di maturi tá sociale in cuí le lettere ten-
dono a smembrarsi, e corrisponde al secólo di Feríele 
i n Grecia. Tuttavia, se si ragguaglia Sofocle con Gali-
dasa, sí vede quanto la divisione fosse meno innanzi 
nella prima di tali due regioni. L'unione estética si-
gnoreggia ancora talmente nell 'Indía di quel tempo che 
la corte poética di Yicramaditia c¡ richiama piú tostó 
alio spirito quella dei Tolomeí e le lettere alessandrine; 
le quali tentarono di ricomporre Taccordo primitivo 
delle fantasie e dei dogmi. Ma una civíltá decrepita tenta 
invano di risalire aJ suoi principij onde la scuola di 
Alessandria, come certe scuole moderne, non riusci che 
a produrre sotto nomi fastosí un guazzabuglio di cose 
eterogenee, e a spegnere aífatto quel fiore di gentilezza 
che mirava a risuscltare. 

Dobbiamo adunque, per rinvenire la divisione delle 
arti e delle lettere condotta a compimento, e gli u l t imi 
progressi del Bello eterodosso, visitare le regioni occi-
dentali e i l seggio della civiltá italogreca. Le due co-
stiere del Mediterráneo, dalle foci del Beti sino a quelle 
delNílo,paiono essere state abítate e cuite nella etá suc-
ceduta immediatamente alia prima dispersione dei po-
poli da una nazione camitica di cuí si é consérvala una 
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oscura memoria nella favola degli Atlanti. Questa fávofaj 
derisa ora quasi universalmente daí dotti, nei quali, se 
l-5erudizione abbonda^ si desidera spesso un p o ' p i ú di 
filosofía,, contiene senza alcun fallo qualcosa di vero. lo 
inclino a credere che i l mito degli Atlanti alinda a un 
ramo di quella grande schiatta che innanzi ai tempi d i 
Abramo si stese per una tratta immensa dalFIndia e 
forse dalla Ciña australe fino alie Ganarle, fu autríce 
della prima civiltá risorta dopo i l diluvio, e venne spen-
ta in parte o dispersa ed imbarberita da alcuni gran di 
sconvolgimenti di natura, avvenuti circa venti secoli 
prima della nostra era. Mosé da alcuni cenni generici 
dell5origine, della civiltá e delle calamitose vicende di 
questa stirpe^ ma non ne deserive compiutamente Te-
tnografia; perché le tavole mosaiche^che sonó uno spec-
chio esattissímo delle nazioni superstiti ai tempi dell'e-
breo legislatore e piú o meno note agrisraelitr, non r i -
salgono ai popoli lontani di luogo o di etá se non iñ 
quanto ne toccano la discendenza dall'unico ristoratore 
di tutta la specie umana. Percio, discorrendo delle con-
trade occidentali, Mosé non menziona partitamente che 
il ramo giapetico degl'Indopelasghi che allora le signo-
reggiava dopo lo sterminio o la fuga dei primi abitanti, 
dómate ed incorporatesi le loro reliquie. I Javaniti, in 
fatti ( i Joni dell'Asia Minore e della Grecia), erano 
quella stessa razza giapetica e blanca, audaw Japeti ge-
nusy che, uscita dalPírán, sottentró ai Camiti della Me-
sopotamia, della Persia australe, dell''Egitto, dell'India, 
e fondo sulle ruine della societá loro nuovi ordini e 
nuovi r i t i di religione e di cittadinanza. Laonde non é 
meraviglia se i l nome di lavan é cosi universale neiran-

1 G l O B E R T l , D d BKIÍO. ^ 
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t ichi tá , e si stende dairindia (1) fino ai paesi piü occi-
dentalij rappresentandoci la stirpe indopelasgicaj come 
quelli di Etiopi e di Atlantij non meno estesi geográfi
camente, ra í f iguranodue porzioni notabili del lignaggio 
camitico. 1 Javaniti ebbero piú nomi , «econdo i paesi 
che abitarono: a tramontana delFOsso, dell'Emo e delle 
Alpi , si chiamarono genéricamente Sciti, e sulle costie-
re del Mediterráneo Pelasghi. Un moderno autore, im-
medesimando i Pelasghi cogli At lant i , mi pare che si 
scosti dal vero (2) • giacché le memorie mitiche e sto-
riche ci additan in essi due stirpi nemiche, distinte3 non 
coetanee di civiltá né di potenza, e corrispondenti ai 
due cicli favolosi di Giove e di Saturno, quello pelasgi-
co, questo atlántico e connesso col ciclo anteriore di 
Urano^ i l quale ultimo ciclo fu comune a ogni gente, 
perché anteriore alia dispersione, onde i l troviamo 
eziandio nella Ciña. Oltre Fltalia e la Grecia, la Spagna 
stessa non fu estrania al fiore e alia pugna di quelle due 
schiatte. Quei maravi^liosi Turdetani di cui ci parla 
S t rabone (3) , che avevano l ib r i di storia, poemi molto 
antichi e leggi scritte in versi, cui pretendevano risalire 
a seimila anni addietro, e i Cantabri, antenati dei mo-
derni Euscariani, disformi per idioma da ogni ramo 
giapetico, non si possono rapportare ad alcuna stirpe 
cosibene come alia camitica-, laddove g l ' l be r i , piü re-
centi dominatori, che diedero i l nome a tutta la peni-
sola, e, misti in parte coi Gelti, in vir tú della parentela 
indogermánica, produssero i Celtiberi, eran fratelli dei 
Pelasghi5 onde nasce la convenienza di alcuni nomi 

(1) LASSEN,Comment.dePentapotamiaindica}Boünaie} 1827, 
p. 58-61. 

(2) MAZZOLDI, Delle orígini italiane. Milano, Í8b0; passim. 
( 3 ) Geogr., lib. 5. 
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geografici fra Tantica Spagna e i paesi celtíci e pelasgi-
cií1). Le stesse appellazioni date successivamente alio 
stretto di Gibilterra, nominato prima da Bríareo e da 
Saturno e poi da Ercole, accennano alie vicende delie 
due stirpi i e a quelle violente commozioni di natura 
che spiantarono la prima di esse; giacché Ereole, o vo-
gliasi i l fenicio o l'egizio o i l gallico o l'ellenicOj é un 
personaggio semítico o pelasgico posteriore agli Atlanti 
e ai Titani, di razza camitica^ onde la vittoria di esso Er
eole su Gerione esprime i l dominio successivo e i l con-
flitto delle due stirpi. 11 quale pare essersi steso fino alie 
Esperidi, dove prima del secólo quindécimo la stirpe 
dominatrice feudale e ieratica dei Guanchi Achimencer, 
di persona bella e sveltissima, di biondi capelli e di 
grazioso ingegno, accennava co'suoi r i t i e ordini c 
colle sue fattezze a un'origine giapetica e assai diversa 
da quella degli Acicasni, come apparisce dalle loro 
mummie (2). Gli stessi nomi di Titeroigotra e di Atlán
tico, dati Tuno a Lanzarota e l 'altro al mare, tenebroso 
degli scrittori oriental^ ci ricordano i Titani e quell'A-
tlante, monte e dio, sottoposto a Urano, cioé al cielo, 
tipo della pirámide camitica, i l quale, rasentando da po
nente a levante le costiere aífricane del Mediterráneo, 
che era Y océano d i quei tempi, e quasi battuto o mi -
nacciato dai suoi ílutti, adombrava le due stirpi paral-
lele e nemiche. Tuna australe e l 'altra boreale, una 
terrestre e montanara, 1' altra marittima e navigatrice, 
degli Atlanti o Titani í d e g l i Oceaníti o Pelasghi, la cuí 

(1) Mhn. de l'Institut de F r . , tomo Y I I , p . 326, seq.-W.HUM-
BOLDT, Prüfung. der Untersuch. über die uriewolm. Hispan, 
vermiít. der Vaskischen Sprache, Berlín, 1821; passim. 

(2) HÜMBOLDT, Voy. aux rég. équinox., París, 1814, tomo I, 
p. 84, 85,128,189-191. 
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lotta fini colla ruina delFAtlantide^ sommersa dal Pc-
lago, che é quanto diré colla vittoria del popólo marit-
timo sugli abitatori delle radici dei monti, aiutata da 
certi casi straordinari di natura. Perció molti secoli pr i 
ma che i l Mediterráneo yedesse i l contrasto di Roma e 
di Cartagine, e i l trionfo dei soldati sui navigatori^ qucl 
mare avea avuto lo spettacolo di simil tenzone con op-
posto riuscimento. Se non che i Gartaginesi, fenicii di 
nascita, appartenevano eziandio in qualche modo al 
ceppo camitico (giacché i Fenicii furono semiti di l i n -
gua3 e in parte camiti di stjrpe) j onde i vincitori nei 
due casi furono di sangue giapetico^ conforme ai fati 
predetti da Noé alia sua progenie. 

Abbiamo adunque neir época trascorsa da Faleg ad 
Abramo due nazioni littorane del Mediterráneo di di
verso legnaggio. L'una piü australe, posseditrice delle 
sponde aífricane, dell" Italia e dell'Iberia meridionali. e 
di quella térra misteriosa che, posta probabilmente nel 
nostro marej come conghiettura i l Mazzoldi (1) (o piü 
tostó di alcune isole inghiottite dai íhiUi^ come si rac-
coglie da molte osservazioni geologiche, di cui faró al-
trove menzione), nabissó per eífetto di una grande ca
tástrofe vulcanica, che piü secoli dopo i l diluvio scon-
volse una seconda voltala faccia del globo e diede luogo 
al mito egizio recato in Grecia dal legislatore degli Ate-
niesi e abbellito dall'ingegno di Platone. L'al tra, posta 
piü a tramontana e mezzo barbara, scese ad ostro e si 
innalzó sulle ruine degli Atlant* giá sbattuti da quella 
grande calamita, ne domó le reliquie e divenne forte 
sul mare; come la sua rivale^ secondo i l genio delle na
zioni camitiche, era stata potente in térra. Ma i Pela-

(1) Opera citata. cap. 17. 
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Sgbi si suddívidevano in molte popolazioni, di rit i^ dia-
le t t i , costumi e instituti alquanto diversa e solo colle-
gate fra loro con quelle somiglianze che corrono fra le 
varié messe di un albero^ e scemano a mano a mano 
che la planta si va dilatando, e i rami si allontanano dal 
tronco comune. Una parte di essi, mescolatasi ai vint i 
Camiti, ritrasse dalle loro arti ed instituzioni, conna-
turandole alia propria Índole, come avvenne in Orien-. 
te quando i Giapetidi del l ' I rán, dell'Egitto e del l lndia , 
vinti i íigliuoli di Cam, redarono la loro colturaj es-
sendo ragionevole che i l conquistato influisca moral-
mente nel conquistatore, se questo é meno gentilé o 
piü bárbaro di lu i . E come' da questo accozzamento 
nacquero i l Bramanismo indico, i l dualismo di Zoroa-
stro e i l sistema ermetico, nei quali la mescolanza delle 
idee caraitiche colle giapetiche é cospicua^ cosi una 
simile composizíone ebbe luogo nellaGrecia, neU'Iberia, 
c sovratutto in Italia, la quale,come dottainente ha pro-
vato i l Mazzoldi, fu i l seggio principale della civiltá pe-
lasgica i l ) . Ad essa si dee attribuire l'antica cultura dei 
Siculi, dei Gampani, degli Etruschi, degli Aurunci , dei 
Cretesi, dei Samotraci, e le arti e le scienze che i l l u -
strarono Agrola, Iperbio, Orione, Dédalo, e i Ciclopi, í 

(1) II Mazzoldi aggiunge atlántica, avendo confusi gli Átlanti 
coi Pelasghi. Due errori priacipali mi paiono trovarsi neU'opera 
ingegnosa ed erudita di questo scrittore. I.0 L a coufusione dei 
Camiti coi Giapetici; 2.° il voler far derivare dalla Italia la ci
viltá di Oriente. Quesfultima sentenza é contradetta dalle me-
morie storiche e dalle induzioni etnografiche piü auteotiche ed 
iadubitate. I Camiti e i Giapetici culti popolarono l'Oriente non 
meno che l'Occidente quando suilidi del Mediterráneo fiorivano 
gli Atlanti e i Pelasghi; e queste varié civiltá ebbero un princi
pio comune, anteriore alia dispersione e perfettamcnle orién
tale. 
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Cabirij i Coribanti, i Carcini, i Telchini, i Dioscuri, i 
S in tü , i Dattili e le altre ierocrazie fondatrici dei m i -
steri religiosij delle instituzioni civili e delle stupende 
strutture poligonal! della greca ed italiana penisola. Un 
terzo elemento concorse a partorire questa civiltá pe-
lasgica, onde useir dovevano in gran parte la latina e 
la greca; e furono le colonie orientali, vólte in dubbio 
da alcuni moderni cr i t ic i , ma senza bnone ragioni; 
imperocché, lasciando in disparte la controversia degli 
eruditi sulla vera patria di Inaco, le migrazioni di Cad-
mo, Cecrope, Danao, che recarono in Grecia molte idee 
í'enicie ed egizie, non si possono plausibilmente r ipu-
diare, come quelle che risultano dalla similitudine delle 
íavole e delle dottrine. E come mai i M i del Mediter
ráneo avrebbero potuto andar immimi dalla influenza 
di que^ Fenicii i l cui commercio si stendeva sino alie 
Cassiteridi, e forse alie spiagge della Senegambia e del 
Baltico3 e che seminarono tutte le loro scale di ricche e 
potenti colonie? Ma questa civiltá egiziana e fenicia non 
era giá quella stessa che i Camiti di occidente e di orien
te aveano posseduta innanzi ai tempi di Abramo, ma 
quella bensi che^ mista di elementi camiti e giapetici, 
era stata diíFusa in vari paesi dalle ierocrazie indopelas-
giche dei Caldei, dei Sabi, dei Magi e dei Bramani. Per-
ció non dee far meraviglia se religioni complicate di 
questi popoli, trasferite in Italia e in Grecia e mesco-
late con quelle degli Atlantí e dei Pelasghi, produssero, 
coll'andar del tempo^le favole ricchissime, ma scompi-
gliate e contradittorie, del politeísmo greco. 

Menlre si andava per tal modo formando e matu-
rando la civiltá pelasgica, viveano nelle montagne del-
r i l l i r i o , della Tessaglia, della Macedonia e della Tracia 
alcune popolazioni che appartenevano puré al tronco 
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pelasgico, come si puó conghietturare dalle memorie e 
dagli avanzi delle loro lingue (1). Aleuni di questi mon-
tanari erano tuttavia barbari; ma al t r i , come parecchie 
tr ibu elleniche, e specialmente i Doriesi, possedevano 
certi semi di coltura schiettamente pelasgici, purgati da 
ogni mescolanza camitica, e risalenti alie prime migra-
zioni de'Javaniti occidentali. I I piú illustre e piü im". 
portante di questi rudimenti civili era la notizia del 
Teo 3 cioé del vero Dio , che i Pelasghi pur i di Grecia 
riconoscevano e adoravano a Dodona prima che l'ema-
nafismo dei coloni orientali snaturasse questo oracolo, 
e v'innestasse la superstizione egizia, simboleggiata dal 
mito della colomba. 11 Teo, cioé i l Giove primitivo dei 
Pelasghi, non era una notizia chiara e distinta, ma 
oscura e confusa del vero Dio, sopravvissuta al corrom-
persi delle tradizionij e siccome si scompagnava dal 
concetto di creazione, necessario a organizzare la for
móla idéale , era infeconda e inetta a partorire la re l i -
gione e la scienza (2). Anche presso gl i altri popoli ete-
rodossi antichi e moderni, senza escluder quelli d i Af-
frica, di America e dell'Oceania, che vivono tuttavia 
alia barbara e alia selvaggia, si rinviene un vestigio d i 
questa notizia che ci fa ricordare i l Dio ignoto degli 
Ateniesi, i l Tloc/ue Nauaque dei pr imi Toltechi, adorato 
in secreto da Netzaualcoiotl, che non osó contrapporlo 
alie nefande superstizioni dei Cului (3). Ma presso i 
Pelasghi, di cui parlo, questa idea occupa nelle specu-
lazioni e negli affetti un luogo piú distinto ed ¡Ilustre; 

(1) MALTE-BRUN, Ann. des Voyag., Paris, 1808, tomol , 
p. 193, seq.; tomo I I I , p. 145, seq.; Préc. de géogr. univ.. 
lib. 118. 

(2) Introd., lib. I , cap. 5, 7. 
(3) YEYTIA, lomo l , p. 176. - IXTLILXOCHITL, P. I,cap. 45. 
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e sebbene per la ragione accennata non fosse governa-
tivS, ebbe pero un' influenza manifesta nelle credenze 
religiose di molt i e nelle opinioni dei filosofi. La dot-
trina oriéntale é per lo piü schiettamente emanatistica 
o panteística, come si scorge nei V e d i , nel Darmasa-
stra, nei due Sanchia3 nel Vedanta, nel Taotecliing, 
nelle sette buddist icheermetiche, caldaichei laddove 
nelle scuole greche i l panteísmo é spesso mitigato e 
velato per forma che a prima vista non vi si ravvisa; 
come, verbigrazia, in Platone e Aristoti le, che per 
quanto si accostino al principio ortodosso, non vanno 
esenti dagli influssi del detto sistema. Lo stesso accadde 
alia scuola ciñese di Confusio e alia setta iranica di Zo-
roastro, nelle quali Femanatismo é corretto da molti 
temperamenti, come appo i Greci, che sonó forse i soli 
esempi insigni di questa fatta che si trovino in Oriente. 

Dalle cose discorse conseguita che Tantica sapienza 
ilalogreca constava di due eleraenti distinti, Tuno se-
miortodosso, occidentale e schiettamente pelasgico, 
Taltro eterodosso, oriéntale e in parte indígeno e ca
mitico, in parte esotico, coloniale e proveniente,..dalle 
idee e dalle instituzioni miste degli Indopelasghi di 
Oriente. La diversitá e la gara di queste varié civiltá 
apparisce in tutta la successione della filosofía e delle 
lettere greche da Esiodo e da Omero fino agli Alessan-
dr in i , che tentarono di mischiarle insieme, dando pero 
le prime partí alie dottrine delFEgítto e deirAsía; le 
quali prevalgono altresi in Esiodo e presso molti filo-
sofi anteriori a Socrate, benché in altrí , come neiPita-
goríci, i l dogma pelasgico dei Doriesi sia manifestó. 11 
quale in Omero e in aleone scuole ioniche non osa an
cora mostrarsi alia scoperta; ma viene espressamente 
insegnato da Socrate ¿ quindi la pugna di questo gran 
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sa^io contro i l sacerdozio corrotto e le credenze popo-
lari del suo tempo. Da questa varietá e discrepanza di 
idee e di opiníoni che s'intrecciavano^ combattevanOj 
temperavano scambievolmente^si dee ripetere la liberta 
e la pellegrinitá dell'ingegnx) elienico nelle varíe partí 
del suo esercizio, i l decadimento e la ruina della casta 
ieratica e Tintroduzione della classe laicale nel maiieg-
gio delle cose pubbliche. Conciossiaché i l Teo non era 
un dogma sacerdotale trasmesso per vía di occulta tra-
dizíone, né un assioma o un corollario che appartenesse 
alie speculazioní deí savi) ma una semplice ricordanza 
sopravissuta nella moltitudine e costudita dalla parola 
nel sacrario del común senso^ donde Anassagora, So-
crate e altri filosoíi la ritrassero per intrometterla nelle 
scuole. Incorpórala col Demo, finché la crescente su-
perstizione non giunse a spiantarla, era questa una dot-
trina popolare e essoterica^ che fu combattuta dagli 
ordini ieratici e dalle sétte arcane del tempo, ed'ebbe 
contro di sé la plebe crédula e coloro che la guidava-
noj toccandole la sorte comune delle antiche credenze 
nazionali, quando vengono soffocate dalle opinioni av-
veniticce deí coloní e deí conquistatorí . Tuttavia nel 
pi lmo sorgere della civiltá elleníca e latina, i l dogma 
pelasgico contrabilanció fino ad un certo segno Toli-
garchia sacerdotales le vieto di gittare profonde radici 
e di occupare la societá tutta quantaj produsse í tes-
mofori laici Licurgo, Solone, Minosse, Caronda, Za
lenco, Numa, Pitagora, e contribuí a fondare la liberta 
e le repubbliche. Ma siccome nelle cose umane i l male 
si scompagna raramente dal bene, la guerra intestina 
delle due dottrine e la potenza di quella che era oppu-
gnata dal culto pubblico e dal sacerdozio. favorirono 
gli spiriti demagogici3 le licenze e le discordie civilí, 
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rerapietá dei íilosoíi, la corruttela del poeti e del tea
tro ^ accrebbero la depravazione del sacerdozio stesso, 
eostretto a piaggiare la moltitudine e a favorire le pre-
potenze plebee per mantenersi in fiorej impedirono glí 
Stati ellenici di r iunirsi in corpo di nazione., e dopo la 
guerra funesta del Peloponneso apersero la vía all'am-
bizione dei Macedoni, finché la Grecia tutta e FItalia 
divennero preda del ferro latino. 

Le notabili diííerenze che corrono fra i l genio estes-
tico degli Orientali e quello degli Italogreci mal si pos-
sono intendere se non si ha Tocchio alia dottrina del 
Teo, propria degli ult imi. I I difetto di unione e di con
cordia nelle dottrine, Tabbassamento del sacerdozio e 
la maggioranza acquistata dalle classi laicali giovarono 
al perfezionamento delle arti particolari e dei varii rami 
della letleratura, ma nocquero all'accordo e alFeuritmia 
del tutto. La pittura e la scoltura, divulse dalle pareti 
e dai penetrali del sacro edifizio e introdotte sulle piaz-
ze, nei g iardini , sotto le logge e i por t ic i , nelle acca-
deraie, nei ginnasi, nelle curie, nelle terrae, negli am-
bulacri, sulle vie pubbliche e nelle case private, sciolte 
dal giogo dei simboli e divenute padrone di sé stesse 
acquistarono una raobilitá, una varietáj una vi ta , una 
perfezione dianzi sconosciute. L'emanatismo rigoroso 
degli Orientalij immedesimando tut t i i gentili artifizi 
col tempio rappresentativo dei runi tá teo cósmica, vie-
tava agli autori di quelli di ubbidire alia loro fantasía, 
e di studiarsi a ri trarre fedelmente i t ipi intelligibili 
delle cose nelle loro operej laddove la dottrina del Teo, 
modificando essenzialmente i l panteísmo ieratico, l i l i -
berava da questi ceppi. Lastro inventivo, venuto in si-
gnoria di sé medesimo, recó la stessa riforma nelle let-
tere nobili ed amene: separó la prosa dalla poesía: fer-
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mó la diversita degli stili : distlnse i varli generi e le 
varié specie de'componimenti e assegno a ciascuna d i 
esse le sue leggi, i suoi o rd in i , i suoi confini partico-
lari. La poesía drammatica, uscita dairepopea e serbante 
ancora sotto lo stilo di Eschilo, mistagogo e pitagórico, 
un colore lírico ed épico, ieratico e religioso, prese 
nelle mani di Sofocle e di Euripide un volto diverso e 
suo proprio; e lo stesso accadde successivamente alia 
commedia antica e nuova, alie varié specie di od i , alia 
elegía, al ditirambo, alia sá t i ra , all'egloga, al l ' idiUio, 
al l 'apólogo, airepigramma, al poema didascalico, al 
dialogo, ai diversi generi di storia e di eloquenza. Ma 
se si ando innanzi dal canto dell'analisi, si dietrcggió 
non poco da quello della síntesi. I I tempio perdette col 
suo estético principato la magnificenza de'suoi emble-
mi e la gradezza colossale delle sue dimensioni: subli
me ín Etiopia, nella Tebaide, nelFAsia ulteriore, con
servó ancora a Palmira, a Eliopoli in Siria, a Efeso, 
una parte della sua grandezza: nell'Attica non fu che 
bello. Alio stesso modo l'epopea primitiva fu convertita 
in poema épico, di stupenda perfezíone nel suo gene
re, ma tanto alieno dalla vastitá e magnificenza della 
cántica píú antica, quanto Tindole dei popoli occiden-
tali diííerisce da quella delle nazioni d'Oriente. 

La moltiplícitá e la discrepanza dei r i t i e dei cdn-
cetti forestieri trapiantati fra i Pelasghi avendo gene-
rato una gran confusione nelle loro credenze e spento 
i l vero significato dei simboli e delle favole, i l poli
te ísmo, che é la secón da forma della dottrina etero-
dossa, sottentró al sistema deiremanazione. Ora i l po
liteísmo , introducendo riílessivamente nel primo ter
mine della formóla idéale la divisione propria dell 'ulti-
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mo ( l ) , tanto pi'egiudica al sublime quanto giova a 
svolgere i germi della bellezza intorno alie cose sensi-
bi l i . Omero^ nato nel íiore del politeísmo ellenico3 fece 
in un certo modo^ rispetto alia poesía ^ ció che si dice 
aver fatto Socrate della sapienza^ richiamandola di cielo 
in térra e facendola conversare cogli uomini; laddovc 
Valmichi e Viasa t raspór tanos come dire5 la té r ra in 
cielo e invece di umanare griddii, deificano i mortali^, 
impriraendo ¡n loro quel non so che di tragrande e di 
celestiale ch'era loro consentito dai dogmi di una rel i-
gione degenere. I I vero Dio deiriliade e dell'Odissea é 
Giove indígeno e pelasgico, ombra dell'Iao o leova mo
saico; ma questo Dio non é in sé stesso poético,, non si 
mostra sulla scena ,̂ rísiede suirOlimpo, non banchetta 
in Etiopia, non discende ira gli uomini, non partecipa 
dclle loro passionij non si mesce alie loro risse e bat-
taglie; si rappresenta alia ragíone, non alia immagina-
tiva, e vien ricordato liricamcnte dal poeta, non íigu-
rato per modo épico. I I Giove olímpico, egízio, colono, 
ieratico, l'etere personificato, marito di Giunone, poco 
recipiente e meno léale, che proverbia la moglie e stor-
pia Vulcano, questo Giove, dico, e gli immortali che lo 
corteggiano, non sonó personaggi seri e religiosi, ma 
simboli abusati, líete e comiche fizioni di cui i l poeta 
si burla in modo non equivoco, solleticando i lettori 
con quella elegante e licenziosa festívitá delle imagini 
che eselude ogni fede, e che fu poseía trasferita nel 
dramma da Aristofane e dal principe dei poetí inglesi. 
Certo la corte divina deU'lliade non ha maggior sus-
siego che quella del sogno di una notte estiva; e se le 
brighe eroiche deglí Acliiví e dei Tro ían i , onde sJíri-

(1) Introüuz-ione, lib. I . cap, 7. 
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tesse la parte storica del poema greco, sonó di njag-
gior peso che le tresche ameróse di Lisandro e di De-
metriOj o i lazzi del legnaiuolo ateniese e de5 suoi con-
sortij la reggia di Oberone e di Titania non é men sa
cra né men grave di quella dell'Olimpo. Questo difetto 
di fede e di fervore religioso, passato neirarte, diede 
una grande perfezione alie forme: gl ' iddii greci ven-
nero foggiati sul tipo deiruomo, condegnaraente all ' ín
dole di un culto tralignato in antropomorfismo. La loro 
eccellenza consiste nella forma egregia del corpo e 
nclle qualitá deiranimo che hanno rispetto alia vita 
terrestre j come la gioia, i l coraggioj lo sdegno, la fie-
rezza e gli altri affetti e passioni naturali. Ma i i divino 
al tutto mancaj e ció che vi si trova di pi i i bello e di 
piú eminente non eccede l'idea degenere e attuale 
della nostra specie, migliorata bensi, ma non sollevata 
dalla condizione terrestre in cui é caduta. La squisi-
tezza della lingua greca valse non poco a educare 3 
svolgere e maturare ncll'ingegno ellenico quella qua
litá che buongusto si appella, in virtú della quale i tipi 
í'antastici delle cose vengono cólti nella loro finezza • 
non solo riguardo alie lettere, ma anche rispetto alie 
arti, atteso la fratcllanza delle une colle altre. 
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C A P I T O L O D E C I M O 

DEL BELLO ARTIFICIALE ORTODOSSO . 

Passando all'arte ortodossa, non mi fermeró a par
lare di essa appo gl i Ebrei, che, essendo una piccola na-
zione locata in mezzo a un5 ampia e potente gentilitá, 
fürono costretti a ristringersi in sé stessi, né poterono 
far grandi avanzamenti nelle arti, si peí manco dei sus-
sidi opportuni e per lo genio moralmente austero im-
presso loro dal divino legislatore. Imperocché i l fiorire 
delle arti nell 'antichitá abbisognava delle caste orien-
tali o della torbida democrazia greca, né poteva accor-
darsi col reggimento l ibero, ma stretto e severo, del 
popólo sortito alia custodia del vero rivelato. Oltre che, 
i l divieto dell'iconograíia religiosa, reso necessario dalle 
condizioni speciali di esso popólo e generali dei tempi 
proclivissimi all'idolatria che allora correvano, esclu-
deva in parte íl culto delle arti bellej nelle quali per-
ció g l i Israeliti furono anzi giudiziosi e parchi imitato-
r i , che emuli o creatori. Non cosi nella poesía, rispetto 
alia quale i sacri scri t tori , mossi da piú alta musa che 
quella di cui favoleggia Platone, toccarono i l segno piü 
eccelso a cui sia giammai salito l'ingegno dell'uomo, e 
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per ció che spetta al sublime riuscirono inimitahili. I I 
libro di Giobbe é un poema perfettissimo, che per la 
ricchezza e venusta delle parti e la maestría del gene-
rale orclinamento puó reggere al paragone delFIliade, 
e per la sublimitá del dettato le soprastá di gran l u n -
ga (1). Ma di questo tema ampio e nobilissimo meglio 
é lacere che dirne poco. 

I I Cristianesimo, ritirando i l conoscimento cleU'uomo 
verso í suoi principia col dogma rinnovato della crea-
zione, e instaurandone la natura colla redenzione, ap-
parecchió i rimedi opportuni a risanare ogni sua facoltá 
e giovo indirettamente alie varié parti della civíltá uma-
na. Quindi nasce la sua maravigliosa attitudine a cer
neré in ogni cosa i l buono dal reo e a conservare, ad 
avvalorare i l pr imo, purgándolo da ogni cattiva me-
schianzaj tanto che in ogni luogo dove penetra la nuo-
va fede^ ella si rende propria Fantica cul tura, nettan-
dola da ogni macchia, e svolge e reca a perfezione i 
semi salutiferi in essa rinchiusi. I I che ci spiega un fatto 
piú noto che avvertito, cioé l'intreccio storico della ci-
viltá cristiana colla greco-latina, la prima delle quali 
ci si rappresenta, per un certo rispetto, come la conti-
nuazione diretta e i l compimento dell'altra. Gl'instituti 
e gl i ordini cristiani non hanno cogli orientali se non 
certe attinenze assai r imóte j onde i paesi dove questi 
regnano resistono tuttavia tenacemente agí ' inílussi 
evangelici, laddove l'incivilimento italogreco si confuse 
col Cristianesimo fin dal suo nascere, cosi naturalmente, 
come due gocciole che si compenetrano col solo acco-
starsi, temperó la barbarie dei bassi tempi, produsse la 
risorgente coltura onde si vanta Teta moderna, ed é 

(1) Conf. Job et íes Psaume5,trad. parLAURENS, Paris, 1839. 
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lungi assai dairavere esausta la sua feconclítá. Noi sia-
mo cristiani e greci nelio stesso tempo di l ingua, di 
genio, di costume, di usanze, d'istituzioni, d i pensierij 
di aíFezioni. Di qui, queiramore come di patria, che c¡ 
siringe ai discendenti degli antichi Elleni, e quella mo
ral c consanguinitá con esso loro, che ci fa considerare 
in solido come cosa nostra le loro glorip e le loro sven-
ture. Di qui l'indole greca delle nostre arti e lettere, 
la tempra del nostro ingegno, connaturato alia classiea 
antichitá, e i l bisogno di studiarnc gli esemplari per 
eraularli anzi che per imitarli .Alcuni, avvertendo a que-
sto fatto, se ne valgono per accusarci di spiriti pagani, 
e mostrano colle loro querele che ci ricondurrehbero 
volentieri all'architettura gótica e alie lettere forti ma 
scompigliate del medio evo. Quasi che per essere cr i 
stiano sia d'uopo rifarsi b á r b a r o : o vero che non si 
possa e non si debba somigliare ai gentili in quanto i 
gentili tenevano del cristiano. Imperocché per qual fato 
avvenne che i l Cristianesimo, nato in Oriente, non vi 
poté allignare e trovó un seggio propizio nelle regioni 
occidentali, dove vinse spiritualmente i l romano impe
rio assai prima che questo ai Barbari soggiacesse? Forse 
la Italia, stata per ben tre volte Falbergo piú fiorente 
della civiltá pelasgica, divenne la sedia eletta della Cri-
stianitá per un caso fortuito? La cagione umana di que
sto successo (lasciando star quelle che dipendono da 
piú alto principio e consiglio) si dee cercare principal
mente nella convenienza morale dei popoli e delle opi-
nioni, e si trova in quelMemento privilegiato del vero 
che i Pelasghi aveano serbato fuori degli ordini iera-
t i c i , in quella dottrina del Teo e del Deus opiumus 
maxwmus i avanzo prezioso della vera formóla, onde 
nasceva quel Cristianesimo naturale c quella prepara-
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zione evangélica che fu avyertita da Ensebio e da Cle
mente. La qual dottrina spicca sovratutto nel ramo dó
rico degli Ellen i ; e alcune idee religiose^ filosoíiche^ 
politiche, estetiche dei Doriesi, benché infette dall'ema-
natismo iranico ed at lánt ico, hanno una similitudine 
cosí viva colle cristiane, che non si puo non ravvisar 
nelle prime una scintilla superstite del vero primitivo. 
E siccome i l genio dei Doriesi prevalse nella sapíenza 
greca da Pitagora sino a Plotino, e nelle dottrine dei 
Platonici massimamente risplende, perció nacque quel-
l'aíFetto che i piú illustrí filosofi della prima Cristianitá 
ebbero verso i l platonismo, e quel vincolo quasi patrio 
che legó le piú antiche e le piú illustri scuole cattoli-
che colla greca accademia. Medesimamente nelle arti e 
nelle lettere la grecitá si aceorda cosi naturalmente e 
cosi bene coi concetti cristianij e 1'euritmia risultante 
dalloro componiraento é cosi perfetta, che le due cose 
non si possono piú separare nella mente di chi le ha 
vedute insieme congiunte. E chi potrebbe, mettendo in 
opera la piú fina sagacitá di giudizio, trovar qualcosa 
di eterogeneo in una Sacra Famiglia di Piafiaello, nella 
Caritá del Bartolini, o nella Beatrice di Dante} qual é 
dipinta, anziché descritta, dal divino poeta? E puré iv i 
alia eccellenza della forma, squisitamente grecá, si ac-
coppia un raggio di beltá spirituale, prima della luce 
evangélica sconosciuto agli uomini. 

I I primo efletto della riforma cristiana nel giro del-
Tarte fu i l ristabilimento del sublime, mediante i l dog
ma della crcazione, dal quale emerge aíFattolasublimitá 
dinámica e in gran parte la matemática. La propensio-
ne verso i l sublime é giá cospicua nei pr imi scritlori 
agiografi, come Paolo e Giovanni, e in alcuni autori 
ecclesiastici, come Tcrtuliiano, Cipriano, Agostino, 4ta-

G I O B E R T I , Del Bello. 15 
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nasio, Basiiio, Gregorio di Nazianzo, i l Crisostomo e 
Bernardo j ma siccome nelle opere dei Padr i , i pregi 
della forma sonó per lo piu subordinati alia materia, e 
m alcuni di essi, quali sonó i latini, la corruzione inval-
sa nelía lingua nuoce alia semplícitá e alia bellczza 
dello stile, percio le scritture di quei tempi , maravi-
glíose per la materia e anche per la forma talvolta, si 
debbono piuttosto nella loro generalitá considerare co
me i l lavoro preparatorio, e direi quasi la cosmogonia 
delle letlere cristianej, che come i l loro maturamento. 
íQ tiesto era riserbato a miove letterature e nuove favel-
le, nate dalla cultura cristiana, mediante i l concorso e 
la mescolanza di varié nazioni indogermaniche nella 
quale prevalesse i l genio pelasgicov Tali furono gl'idio-
mi moderni. Dante che, come osserva i l Biamonti , c 
Fautor piú sublime che si conosca dopo i sacri scritto-
r i , fu i l principe c i l fondatore delle lettere e arti c r i 
stiane, e risale da un canto per mezzo del magistero 
cattolico a Isaia e a Mosé, e dall 'altro canto per via di 
Virgilio ad Omero. Cosi in l u i si riunirono e si confu-
sero, come in una sola correntc, i due gran r iv i , ebrai-
co e pelasgico, dórico e cristiano, e crebbero nel real 
íiume della cultura moderna. Taccio dcll'architettura 
del medio evo, non bella perché nata dalla rozzezza 
dei tempi, ma sublime per le iníluenze del Cristianesi-
mo; giacche l'arte veramente cristiana sorse piú tardi 
e divenne adulta con Michelangelo, i l quale quanto fos-
se dantesco nelle tre arti illustrate dal suo mirabile in-
gegno, e anche nella poesia, niuno lo ignora. A quei 
due gloriosi seguitarono nelle lettere l 'Ariosto, i l Sha
kespeare, i l Mil ton, ilBossuet, i l Pascal, i l Corneille, i l 
Klopstock, che sonó i piú sublimi dei moderni scritto-
ri> per non parlare di alcuni altri i l cui sublime ncga-
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tivo presuppone le idee cristiane- c o m ' é p e r esempío^ 
i l Byron ; i l quale piglia dal GristianesiniOj combatién
dolo e calpestandolo, ogni sua forza, come i l gigante 
della favola dalle sue cadute. 

Negli ordini del Bello T estética cristiana ricompose 
la scala naturale dei tipi intelligibilí, restituendo e as-
segnando a ciascuno di essi quel grado e queU'impor-
portanza che gli compete. 11 tipo dell 'nomo, principe 
della terra^, compendio del creato ed eíCgie del Creato-
re} é la cima del Bello idéale. L ' nomo e copia dei r in-
telligibile assoluto^per quanto una cosa finita puó adom-
brar r infinito^ dove i l rimanente della natura esprime 
solo gl ' in te l l ig ibi l i relativi j questa é csemplata sulle 
idee, e Tuomo sulFIdea. La qual maggioranza del tipo 
umano dee trapassare nelFarte, indirizzata ad espri-
mere l 'armonia delle cose e l'idea perfetta del mondo. 
Un lavoro estético ha tanto piü di nobiltá e di eccel-. 
lenza quanto piü di spazio vi oceupa la rappresenta-
zione della natura umana. che ne vuol essere i l princi-
palej laddove i l rimanente é un semplice accessorio. 
Quindi é che non solo Fép ica , la drammatica e la liri-= 
ca sovrastanno a ogni altro genere di componimenti; 
ma la poesia e la pittura descríttive mancano di attrat-
t ivo, di finitezza e di vita, se la natura inferiere vien 
ritratta scompagnata dal suo principe. I I che tanto é 
vero, che i l poema suol daré spiriti e anima e aífetti e 
passioni e figura e altre qualitá umane agli esseri ina-
nimi e irrazionali, agli elementi, alie acque, ai fiori, 
alie piante, ai brut i , agli astri^ a tu t t i gl i ordini del crea
to, e si vale del principio di personificazione per accre-
scere i l giocondo e i l Bello delle cose. Ma fuori del Cri -
stianesimo i l tipo umano non puó avere i l suo debito 
luogo nell 'artc; imperocché da un lato la grandezza 
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nativa dell'uomo induce gli orgogliosi ad emular Iddio, 
e dairaltro l'avventizia miseria di quello persuade agli 
scoraggíati di sottoporsi ai brut i . Dal primo di questi 
eccessi prevalso in Occidente nacquero ['antropomor
fismo e l'apoteosi nella religione e la rappresentazione 
nmana del divino nelle opere degli artisti; la qual era 
eziandio suggerita dalP innato dcsidcrio di rendere la 
Divinitá accessibile alia fantasía, e di aggiungere alF i -
dea del sommo vero Fespressione della bellezza. Dal-
l 'al tro vizio che predominó in Oriente, dove i l dogma 
della caduta si era conservato assai meglio, provennero 
T imperfezione dell5iconografía umana e la stranezza 
dei simboli religiosi tolt i dalle bestie o versanti in mo-
struosi aggregati di cose disparatissime. Onde se presso 
i Greci Fassurdo dell'antropomorfismo giovó per un 
rispetto alie opere degli statuari e dei dipintori ; nei 
paesi dove la dottrina delFantica colpa non fu tempe-
rata da queíla della redenzione, V arte di rappresentare 
la piú nobile delle creature terrene rimase in perpetua 
infanzia. I I Gristianesimo, restituendo all'uomo i l suo 
legittimo principato, subordinándolo alCreatore, inse-
gnandogli la divinitá della sua origine, la felicita e l'ec-
cellenza del suo stato primiero, la condizione degenere 
in cui é caduto per propria colpa, i l debito che'gl ' in
cumbe e i mezzi che g l i vengono oíTerti per riscattar-
sene, la beatitudine suprema a cui é ordinato, ritrasse 
F arte da quei due estremi a cui trascorreva di neces-
sitá quando non era governata da un lume superiore. 
E i l misterio deU'Uomo Dio adempié i l voto del l ' im-
maginazione, senza pregiudizio della religione, rappre-
sentando sensibilmente e decorando di bellezza FEnte 
infinito e sovrasensibile per essenza. 

Le doti e le disposizioni spirituali dell'animo umano 
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caggiono nel dominio della estética in quanto per ope
ra dell 'unión personale fra esso animo e i l corpo appa-
riscono di fuori, informano 1c í'attezze, i gesti^ la vocc3 
1'andaré^ i l portamento deiruomo, si mostrano sensa
tamente e creano ció che i moderni chiamano espres-
sione. La quale é quasi una luce che riverbera dall 'a-
nimo e sulla faccia si diííonde, rendendo in un certo 
modo materiale e visibile quello che direttamente ve-
dere e sentir non si puó. 1/espressione risulta sovra-
tatto dairocchio e dalla voce. NeU'occhio, come in suo 
centro e prediletto domicilio, alberga Tanimo, i l quale, 
sedendovi a specchio delle cose esteriori, contemplán
dole quasi affacciato ad una finestra e riflettendole in sé 
medesimo, vi fa un mirabile componimento del mate
riale e dell5incorpóreo, mediante la luce, la quale ha 
tanto dello spirituale, che alcuni buoni fisici del medio 
evo non credeano che fosse corpo (1), e i panteisti odier-
n i la tengono per la forma estrinseca dell' assoluto nel 
suo esplicamento. La vivacitá e i l brio della pupilla con-
corrono a formare la grazia e leggiadria del riso i altra 
manifestazione sensata dello spirito nel volto umano, e 
prerogativa dell 'uomo, definito per un animal risibile 
da qualche antico filosofo. 11 r iso, che c come i l moto 
e i l gesto del sembiante, armonizza naturalmente eolio 
sguardo, che é quasi i l lume onde i lineamenti si rischia-
rano ed appariscono; e quindi fu chiamato elegante
mente dal Firenzuola splendor dell'anima , come 
l'occhio e detto dalFÁlberti uno specchio animato (3). 
La voce poi é attissima a significare e coloriré i sensi 

(1) S. TH., % P. 0. 67, art. 1, 2. 
(2) Dial, del Bello, I . Opere, Pisa, 1816, tomo 11, p. 208. 
(3) Della pittura. Milano, 1804, p. 10. 
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(lell'animo, massimamente quando si alza ai tuoni e alíe 
misure del canto e della musica e si accompagna col 
muto linguaggio del viso e dei gesti, come nelle rap-
presentazioni scenichej nella mímica e nella danza. 

Le condizioni speciali del Cristianesimo j come r i n -
tegrazione ed esaltazione oltranaturale dell'umana na
tura j risultarono in benefizio eziandio delFarte. Impe-
rocché i l divino 3 non cadendo sotto l'apprensiva del 
senso e della fantasía^ non é capace di bellezza per sé 
medesimo e non puó diventarlo se non é umanato ed 
estrinsecato sensatamente^ come le qualitá spirituali del-
Fanimo, che si manifestano coirespressíone. Ora ,̂ due 
solé umanazioni del divino possono figurarsi dalla fan
tas ía , cioé Vavatara e 1' incarnazione^ Tuna risponden-
te all'errore assurdo delFemanatismo e del panteismo3 
e l 'altra al dogma ortodosso della creazione. L'avatara 
importa 1'antropomorfismo e Fapoteosi/che corrispon-
dono al due cicli emanativi, come la dottrina ortodossa 
inferisce puré i due ordini clell5 umanazione del Yerbo 
e della gloriíicazione deU'uomo assunto al divino con-
sorzio senza scapito della entitá finita e sostanziale della 
sua natura. Nel sistema eterodosso i l divino e confuso 
colfumanOj atteso l 'unita sostanziale di Dio e del mon-
doj e nella mistione dei due elementi Tu mano prevale 
e annulla ií divino, secondo i l genio essenziale del pan
teísmo, che subordina l'Ente all'esistente epiglia da que-
sto le mosse. 11 che si vede chiaro nei mit i indici; nei 
quali un antropomorfismo sensuale e grossolano si me-
sce alie astruserie e sottigliezze di una metafísica pro
fonda e squisitissima. Egli é diííicile Fimmaginare una 
favola piú laidamente voluttuosa di quella di Grisna; 
benché questo dio sia l'avatara di Yisnú piú famigerato 
e piú caro alia superstiziosa divozione degl 'Indiani: e 



GÁPITOLO DECIMO 2 3 í 

Visnúsia íl persona^gio piú morale della Tr imur t i , con
forme al suo ufíizio di conservatore. AlFincontro, nclla 
dottrina cristiana, l'idea pura e sublime della Divinitá 
non é altérala da un falso processo metódico e da una 
formóla viziosa: Fldea vi risplende nella sua pienezzas 
non appannata da alito scnsibile. E quando ella ci rap-
presenta Iddio aífratellato coll'uomo nel piú intimo con-
sorzio, milla ne segué che álteri ed oíFuschi l ' incom-
mutabile perfezione del Creatore: la mutazione non 
succede che dal lato umano^ e come i'nomo ricupera 
i l suo seggio di principe fra le creature che lo corteg-
giano, cosi l'anima di lu i acquista sul corpo la sua an-
tica signoria, e nell'animo i doni sovranaturali e gra-
tuiti^sovrastanno ai naturali, e l i recano a perfezione; 
e questa mirabile armonía, introdotta negli ordini delle 
idee e delle cose, trapassa nel giro dei fantasmi e dcl-
l 'arte. Quindi proviene quella pellegrina e ineífabile 
bellezza che non ha milla di corpóreo né di sensuale, e 
ci fa sentiré presente la Divinitá nelle sembianze che 
dilettano al^immaginazione. La puritá del costume é 
cosi connaturata a questo genere di celestial bellezza^ 
che non se ne puo scompagnare; onde i l Cristianesimo 
ha i l vanto di aver purifícate le arti, come i l vivero pr i -
vato e civile degli uomini. E sebbene le reliquie super-
stiti dégli spiriti pagani cospirino a impediré o guastare 
i salutiferi eífetti, v'hanno tuttavia certe abbominazioni 
cosi aliene dalla moderna consuetudine che ci paiono 
quasi incredibili quando le leggiamo neU'istoria. E cor
to non ci dan meno cagione di meraviglia g l i straní 
casi avvenuti alia Venere di Gnido e al Cupido di Paro 
scolpiti da Prassitele, che le mostruose nefandezze di 
Tiberio, di Eliogabalo e di Nerone. 

I I modcllo idéale in cui la divinitá del Cristianesimo 
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piü vivamente e compitamente riluee, é quello d e i r ü o -
mo Dio qualc gli Evangeli cal rappresentano. Perció 
quando un valen te artista si studia di esprimerlo in 
tale aspetto che ci pala vederlo e udiiio,, con qnel volto 
decórate di grazia inefíabile, con quella dignitá e mae-
stá sovrumana di semblante che all'altezza dei fattí e 
dei detti rispondono, la sua divinitá ci si fa in un certo 
modo sensibite e a ir immaginatlva risplencle. Ma certo, 
senza la storia evangélica niun pittore o scultore o poeta 
avrebbe potuto ideare la figura morale del Redentores 
che I ' inventore, come altri disse, sarebbe piu mirabile 
deireroe. Imperocché nell'imagine dell'Uorao Dio Fin-
dividualitá fantástica che costituisce la sua bellezza é 
come un riflesso di quélla personalitá divina che la fede 
c'insegna e che riverbera negli atti e nelle parole di 
l u i , raccontatc dagli Evangelisti; onde Testetica formo-
sitá che ne risultaj é única e impareggiabile. Ma l'esal-
tazione della natura men nobile in tanto misterio r i -
dondando su tutta Fumana speciCj comunica anche al 
tipo del semplice uomo una bel ta particolarc originata 
dai doni pellcgrini che v' infondejla quale é la carita, 
che é la bellezza sovranaturale dell'animo, come la glo
ria, suo guiderdone, sará la bellezza sovranaturale di 
tutto l 'uomo. Questa celeste vir tü , che transumana i 
suoi possessori, costituisce i l tipo speciale dell'uomo 
eletto, giudaico e cristiano, superiore di grande inter-
vallo all'uomo greco. Notisi che parlo di beltá morale, 
in quanto per Tesprcssione del volto, ai sensi e alia fan
tasía si manifesta. E credibile che i l Giove di Fidia fosse 
i l colmo delFarte per la forma egregia del corpo e le 
qualitá naturali dell'animo, mirabilmente aggrandite, 
che lampeggiavano neila sua maes tá ; aggiuntovi forse 
quel raggio divino che sopraviveva nel Giove pelasgico. 
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Ma la santitá e le altre perfezioni moraíi del Dio mosai
co e cristiano mancavano certamente a quel concetto_, 
come non si rinvengono nel vero Giove omericOj ben-
che potentissimo. I I che tanto é vero, che fuori del Cri-
stianesimo non si trova quel divino che orna talvolta 
di un indicibile attrattivo certe figure le quali senza di 
esso non sarebbero belle. Qual venusta puo rivenirsi in 
un vecchio di fattezze grossolane e volgarij estenuato 
dagli anni e dai patimenti e poveramente vestito ? Ma 
un tal personaggio, animato dall'amor di Dio e degli 
uomin i , e rapito dai fervidi spiriti delFestasi cristiana^ 
puo riuscire bellissimo; come si vede nel tipo italiano 
di Francesco d;Ásslsi qual venne ideato dai nostri pit-
tori piú illustri del quattrocento e del cinquecento. 11 
principio divino della grazia ha v i r tu di abbellire an
che agli occhi profani ció che sarebbe umanamente non 
bello^ onde si puo diré che i miracoli della religione si 
estendono eziandio al dominio dell'arte. 

I I tipo cristiano dell'uomo, olere al modello supremo 
dell'Uomo Dio, che risponde al dio dei Gentili., com
prende tre altri esemplari, che si possono ragguagliare 
a quelli del semideo, del genio e dell'eroe nell'arte del 
paganesimo, chi voglia misurare i l grande intervallo 
che la divide daü ' a r t e ortodossa. I I primo é quello della 
donna in cui una divina materni tá si aggiunge al pr i 
vilegio di verginej ondeNestorio e Gioviniano nonpre-
giudicarono meno airestetica che alia religiones e se 
i l loro errore fosse prevalso in Ital ia, possiam credere 
che non avremmo avuto Raffaello. E come la bellezza 
morale dell'Uomo Dio si riflette in tutta Tumana natu
ra , cosí quella di Maria si trasfonde nel suo sesso c pro
duce quell ' idéale della donna cristiana in cui le forme 
estrinseche; lumeggiate dalla purezza e santita dell'a-



234 D E L B E L L O 

niniOj crescono maravigliosaraente di heltá e di grazia. 
La seconda specie é quella deirangelo, squisitissima 
anch^essa, ma meno efficace,, perché qui la rappresenta-
zione sensibile si fonda in un mero simbolo, atteso la 
natura incorpórea degli spiriti celestij per la qual cosa 
(anzi che per la cagione allégala dall'Hegel) l'angelo é 
l i m e ñ o commovente dei tipi cristiani e puo, general
mente parlando, servir meno di principale che di ac-
cessorio nei lavori delFarte. Ma, bene adoperato per 
questo verso, é graziosissimo. L'ul t ima specie e quella 
del santo che ammette infinite varietá, fra le quali p r i -
meggiano i l milite cristiano, cioé i l martire, e i l pacifico 
contemplatorej nelFuno dei quali brilla i l coraggio,nel-
l'altro Festasi tranquilla dello spirito, e in entrambi la 
carita eroica^cheappartiene all'essenza della santitá cr i 
stiana sotto ogni sua forma. 

I n fine i l Cristianesimo santificó le a r t i , ordinandole 
al debito fine di abbelüre la Idea (contra Tassurda sen-
tenza di que^ moderni che aíFermano l'arte dover essere 
soltanto indirizzata all'arte), rinnovó la concordia e l ' u -
nione loro, sostitui alia stranezza e deformitá dei sim-
boli orientali una emblemática semplice, dignitosa, eífi-
cace, árnica del decoro e della bellezza. Accozzó insieme 
le varié arti,, ma con tale idóneo temperamento, che niu-
na di esse predominasse con iscapito delle altre. Ritiró 
la cognizione e la pratica del Bello verso i suoi princi-
pi e si valse a tal eífetto del sacerdozio; giacché i pr imi 
poeti ed artisti furono uomini ieratici, non l ig i , ma r i -
verenti alie legittime influenze di quello. Restituí al-
l'architettura c alia música i l loro estético principato: 
i l duomo cristiano e i l camposanto succedettero all'an-
tico santuario e alia necropoli; i l tempio fu la sedia 
deU'eloqucnza sacra, della facondia e del senno civile^ 
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della música e di tutte le arti secondarie, senza pur ec-
cettuar le sceniche rapprescnt;izioni. Perció nelFarte 
cristiana, erede, emula e vincitrice di due antiche c i -
viltá, si trovano insieme raccolte e accordanti Funitá e 
la severita oriéntale, la varietá e la liberta greca. Se non 
che Teterodossia rediviva del secólo sedicesimo, rom-
pendo di nuovo Tunl tá religiosa di Europa e riprist i-
nando i l genti lesímo, recise altresi i vincoli dclla im-
maginazione e ricondusse nelle arti la licenza e Fanar-
chia. La sola imagine di unione estética che si vegga 
ancor oggi ne' paesi in cui i l tempio cristiano é diven-
tato mnto e quasi deserto, é i l teatro, che fa, rispctto 
alFetá cor reóte , ruííicio di quello nei bassi tempi. Ma 
i l teatro anche piú ornato e piú bello non puo, come 
lavoro architettonico, gareggiare per bellezza e subli-
mitá col palagio oriéntale, non che col tempio, e se ne 
disforma quanto Teta moderna incivilita e prosaica dai 
secoli poetici dell'antichitá. Gerto, la vita nostra é meno 
infelice per molti rispetti di quella dei nostri arcavoli, 
e sarebbe consiglio poco pietoso i l fare rinvertire la c i -
viitá presente verso la rozzczza dei tempi barbaria ma 
estéticamente considerata, é altresi meno bella. 

Come le arti sparpagliate si unirono nella cattedrale, 
le lettere divulse e sminuzzate si collegarono insieme 
nell'epopea,che dalla strettezzaomerica ri tornó alie am
pie proporzioni e alia grandiositá della sua origine. L'e-
popca, che abbraccia ogni genere di eloqnenza e di poe
sía, come i l tempio antico ogni eleganza artificiosa, imita 
i l gran mondo della natura, e non che ristringersi fra 
i confmi di un tempo e di un paese particolare, va spa-
ziando per tut t i i luoghi e tutte le e tá , e dopo di aver 
trascorso i l giro delle cose mondane ed esausta la vena 
del Bello, poggia al sublime ed osa tentare e descrivere 
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1'immenso^ 1'eterno, Finfinito. L'esempio piú perfetto 
di questa magnifica epopea che si conosca in alcuna 
lingiut, é certo la Divina Gommedia. Oh quanto i l poeta 
itálico si lascia addietm, non solo Omero, ma Firdus i , 
Viasa, Valmichi, per la vastitá del disegno e la stupen-
da lautezza del lavoro! I I suo poema, cosi ampio come 
lo scihile nmano, abbraccia la vi r t t i e la colpa, la gioia 
c la sventura, la luce e le tenebre, la fdosofia e la reli-
gione, la storia e la favola, FItalia e Funiverso, la crea-
zione e la palingenesia, i l passato el'avvenire, la térra 
e i l cielo, i l tempo e Fe te rn i tá , e discorre con parí si-
curezza per tut t i gl i ordini sovrasensibili della ragio-
ne e per tut t i i gradi del creato. E mentre Fanimosa 
immaginazione dello scrittore unisce gli estremi, essa si 
stende maestrevolmente pei mezzi, evitando la crudez-
za dei contorni colFartificio del chiaroscuro e tempe
rando e accordando insieme colla seconda cántica, qua-
si con armenia pitagórica, i l principio e i l fine del suo 
poema. Né ella si mostra meno eccellente nei particolari, 
che nell'ordinamento totale del suo lavoro j giacché 
questa seconda virtú non basta al poeta e non e per av-
ventura la piú dií'ficilei né io mi pensó che si richiedesse 
Fingegno del Leibniz per sapere ideare, com'egli fece, 
quellasua epopea, che dovea incominciar colla creazione 
e finiré colFcsito dei tempi. La vastitá dei generali é 
privilegio sovrano degFingegni piú illustri negli ordini 
del sapere, come si vede in esso Leibniz, in Platone, in 
sant'Agostino, nel Keplero, nel Vico^ i sistemi dei quali 
sonó epopee di concetti maravigliose; onde nasce la si-
militudine della poesia épica colla sintesi scicntífica. Ma 
al gran poeta abbisogna di piú la maestría nell'incar-
nare e individuare i suoi concetti, onde, tradotti dal-
l'astratto al concreto, abbiano moto e vita, c colpiscano 
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dilettando la virtú fantástica. I I che non si piló fare sen-
za gran finezza di analisi e perizia neU'osservare da un 
lato e maestría singolare di stile dall'altro; onde i poeti 
sommi, oltre al delineare con grandiosa robustezza^ 
debbono essere soavi coloritori e delicati scultori. Or 
quale osservator di natura piü arguto e sagace si puó 
immaginare di Dante? Qual artefice di stile pió, fino, piü 
vario, piü potente? Egli possiede in modo maraviglioso 
la semplicitáj la naturalezza, la propriecá, la concisione, 
Teleganza, la pellegrinitá, l'evidenza^ Fefficacia e la su-
blimitá della frase j né credo che per Tunione di tutte 
quéste doti alcuno scrittore i l pareggi. I I suo poema i 
mirabile nel tutto insieme, é eziandio cosi perfetto nelle 
parti piü minute che, per quanto si legga e studi, rie-
sce tuttavia nuovo, e niuno puó promettersi di gustare 
ed esaurire tutte le sue bellezze. 

Dante non avrebbe potuto essere i l massimo poeta e 
scrittore, se non fosse stato eziandio fdosofo e teólogo 
insigne. Gome filosofo, egli accoppia T ingegno.psicoló
gico colPontologico, per natura cosi diversi, raramente 
congiunti e tuttavia egualmente richiesti alia perfetta 
speculazione. La sua solerzia nel cogliere e mettere in 
luce le qualitá e i fatti piu minuti e reconditi dello spi-
r i to é delle piü squisite, e dal Shakespeare in fuor i , non 
saprei qual poeta per questo verso g l i si possa parago-
nare. Quanto alia comprensione ontologica, ne fa buon 
segno, non solo i l vastissimo concetto del suo divino 
poema, ma eziandio le sue prose, come la Monarchia, i l 
Convivio e ilYolgare eloquio^ nelle quali, anche quando 
TaíFetto lo svia dal vero, riluce la sua perizia a trocare 
i generali nei particolari e a contemplare i l suo oggetto 
dalla maggiore altezza possibile. I I notar solamente i 
luoghi degli sefitti claníeschi, e segnatamente del poe-
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msL, in cui Tautore fa prova di singolar vir tú filosófica 
e anticipa talvolta i pensieri e i trovati piú recenti, vor-
rebbe un lungo discorso. Chi crederebbe, per eserapio, 
che Dante abbia divinato i l sistema dinámico? (1) E co
me teólogo cattolico chi potría degnamente lodarlo? 
Chi tollerare pazientemente Taudacia di certi interpreti 
che vorrebbero farne un erético e un miscredente? Ma 
anche lasciando in disparte le esagerazioni del Foseólo 
e de3 suoi seguaci, corre oggi un vezzo quasi univer-
sale di attenuare la religione di Dante, e far di lu i i m 
psicologista e un razionalista moderno, conforme alia 
•yoga clei tempi e all'andazzo deglj spiriti. I I razionali-
smo teológico ha viziata la chiosa della Divina Comme-
dia, come quella della Bibbiaj e i l Biagioli, per esem-
pio, che stampo i l suo comento in Parigi , avrebbe cre-
duto di peccare contro la squisita sapienza che fiorisce 
sulla Senna, se non avesse sostituita la filosofía alia teo-
logia neirinterpretare i l senso allegorico della persona 
di Beatricc. Perdonimi r i l lustre Marchetti, se lo cito 
dopo un pedante; ma io non so risolvermi a credere 
che Fidea dominatrice della Divina Gommedia sia po
l í t i ca / e che TÁlighieri non sia che un capoparte o un 
capopopolo, come alcuni bibliologi tedeschi ci rappre-
sentano i profeti della vecchia legge^ e certi democrati 
moderni lo stesso Salvatore del mondo. La politica oc-
cupa senza dubbio un luogo molto notabile nel divino 
poema; ma non é sola; anzi dico di piü , che non c i l 
soggetto principale né i l supremo intento dell'autore. 
L'epopea dantesca, che discorre per tut t i i íepapi, tütti 

( l ) L'OZANAM nella sua pregevole opera intitolata: Dante et 
la pMlosophie catholique au i3.c siklc. Paris, 1839, ci mostró 
il filosofo di quel tempo, ma non lo divinalore. 
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glí ordini delle esistenze, e dalle cose temporal! si leva 
alie eterno^ mi par quasi un sacrilegio i l volerla rannic-
chiare nel comúne di Firenze, o anche in tutta Tita-
liana penisola. Se V inferno per un certo rispetto serve 
al poeta di velo allegorico per dipingere e sferzare la 
corrotta patria, divenuta quasi un inferno del vivi; l ' i n -
gegno del magnánimo esule s'innalza a piú vasto con-
cepimento, e ravvisa nella scena del mondo mrombra 
delle veritá superibri, considerando Tordine delle cose 
immanenti come i l tipo idéale delle successive. I I qual 
concetto, che spazia e signoreggia per tutta la Divina 
Commediaj costituisce i l vincolo delle tre cantiche, Fu-
nitá e Farmonia di tutto i l poema. 

Una proprietá dell'epopea dantesca, poco o milla av-
vertita da' suoi chíosatori, é Tuso che vi si fa della mi 
tología e della scienza astronómica e cosmológica dei 
Gentil]. Quanto alia mitología, alcuni modcrni critici la 
vorrebbero sbandita dalla poesia come disforme dallán
dole del Bello ortodosso, e i l Venturi appunta Dante i n 
ispecie di aver mischíate le favole del paganésimo coi 
íatti e coi dogmi cristianij mescolanza non meglio ca-
pita, ma lodata dal Ginguené per cagioni assai diverse 
da quellc che movevano i l chiosatore italiano a biasi-
marla. Se i Padri della Chiesa e alcuni il lustri teologi 
moderni, come i l Bossuet, riprendevano a buon diritto 
F uso delle favole licenziose, questa censura non cade 
su quelle parti della mitología che non oífendono la 
pietá né i l costume. Le ragioni poi de5 moderni censori 
mi paiono debolissime. I I vero solo, dicono essi, puó 
piacere. Si, nel dominio del vero^ ma la poesia appar-
tiene agli ordini del Bello. Anche i l Bello é vero, ma c 
i l vero vestito e adornato di un fantasma i l quale piace 
e sta benc; sia che idoleggi seraplicemente un tipo ín~ 
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tellettivo, o ecciti la merayiglfa per mezzo deiroltrana-
turale, o simboleggi e renda apprensibile alia fantasía 
un'idea della ragione. Se la riproduzione dei modelli 
greci diletta neila statuaria, e non v'ha forse nomo tal
mente cieco alie impressioni della bellezza che non sia 
comraosso dalle Grazie del Canova o dalla Psiche del 
Tenerani, perché Fuso giudizioso di tall ¡mmagini si vor-
rá escludere dalla poesia? Non é un grazioso componi-
mento T Urania del Manzoni? Qual é Tamatore di bel-
lezze poetiche e di caste eleganze, a cui non dilettino 
i l Prometeo del Monti e i l Cadmo del Bagnoli? Lo stesso 
dicasi del portentoso che si trova nclle antiche favole-
i l quale se si vuol proihirej non so come si facciano 
buone le streghe, le fate, gli spcttri , i genii , i folletti , 
i gigantij i mostri del Shakespeare, del Goethe, del Bo-
lardo, del Camoens, del Tasso, deirAriosto. Forseché da 
noi moderni si presta maggior fede a queste fole popo-
lari dei tempi piú.a noi vicini, che a quelle deirantichi-
t á ? ÍSon si dica dunque che i vecchi mit l non sonó píü 
acconci a servir di ornato poético percho i popoli cr i -
stiani píü non ci credono. Anzí, díco ¡o, sonó molto ac
conci appunto per qucsto^ perché alia fizionc poética 
niuno crede: e se altri credesse, lascerebbe di essere 
poética, come quella che parlerebbe ai scnsi e alia ra
gione sola dell' uomo, non alia immaginazíone, e pro-
durrebbe una impressione reale e non estética. L'oltra-
naturale tenuto per vero e eíFettivo potra destare la me-
raviglía, i l piacere, ¡1 terrore o altro affetto, ma non sará 
estético, appunto perché vero e reale. Infine, come sím
bolo, la fizione poética dee mostrarsi come fizione^ aí-
trimenti l'apparenza simbólica si confonderebbe colla 
veritá símboleggiata, e V essoterismo estético colla dot-
trina acroamática, di cui c l'espressione. I I che tanto é 
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vero che gli stessi poeti della gentilitá piú il lustri si val-
sero dei loro mití religiosi in quanto per mit i erano te-
nuti COSÍ da essi, come da una parte dei loro coetanei. 
L'incredulitá di Omero verso le í'avole elleniche non ha 
piú d'uopo di essere provata^ e doveva essere comune 
ai pi i i caldi ammiratori de' suoi versi; onde chi scntiva 
altrimenti, non che lodarli!, l i condannava3 e per man-
tenere le credenze del volgo volea sbandito i l poeta 
dalla repubblica. E certo ripugna che un uomo dotato 
di retto senso si compiaccia di veder malmenate da una 
fantasía licenziosa le cose tenute piü sacre e piú vene-
rande. Ond^é che certi poeti moderni, che Cicerone 
chiamerebbe volentieri minuti e plebei, i quali sacrile
gamente abusarono dei dogmi piú reverendi, hanno 
avuta mala fortuna anche in sul Parnasso e ottenuto 
suífragi poco poetici. Ma se le infamie di costero fanno 
stomaco a chi conserva qualche senso di pietá cristiana, 
ci dilettano i sacrilegi omerici sugl̂ 1 iddii deU'Olimpo, 
perché niuno di noi porge fede a quella folie mitología. 

La storia religiosa puó essere introdotta ne' compo-
nimenti poetici ogni qual voíta si adopera in modo che 
cliiaro apparisca esser ella l'idea rappresentata, non la 
fizione che la rappresenta. Imperocché, per rispetto al-
l'idea espressa dal fantasma, la poesia non si distingue 
dalia rea l tá , né T estética dalla scienza. Laonde egli é 
lecito al poeta épico e drammatico i l metter mano negli 
annali della religione e i l tradurli nelle sue narrative o 
sulla scena, purché non ne álteri i l dettato e lo esprima 
cun quel decoro che si addice alia santitá del soggettu. 
Ma ció non puó aver luogo riguardo alie parti porten-
tose di tale istoria, come quelie che per la loro qualitü 
apparente non si distinguerebbcro dairoltranaturale 
poético- tantochéj se i l poeta se le appropriasse^ piglie-
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rebbero nelle sue mani l'aspetto di favola, e passereb-
bero dal contenuto idéale alia forma poética. L'oltrana-
turale vero della religione puo entrare in un poema co
me concetto lirico_, non come elemento descrittivo e 
rappresentativoj come idea, non come fatto poético j im-
])erocché la lírica conserva Tobbiettiva realtá delle co-
sej laddove l'epica e la drammatica la trasformano sub-
biettivamente. Perció i l Manzoni, che canto i divini mi 
sten , non l i metterebbe certo in iscena, perché i l co
turno disdirebbe all'austero volto del dogma, non oíTeso 
dai l i r ic i accordi. Degni di somma lode sonó glí autori 
dell'iitalia e del Saulle, perché gli eventi rappresentati 
in queste due tragcdie non.hanno essenzialmente del 
prodigioso; laddove TAlfieri avrebbe peccato contro i l 
decoro., introducendo lo spettro di Samuele, come i l 
Shakespeare fece apparire quello del padre di Amleto; 
imperocché i l fantasma del poeta inglese si riferisce a 
una favola, e quello della Bibbia appartiene a una sto-
ria. Dal che si vede che i l valore poético dell'oltranatu-
l alc e la sua convenienza col genio della poesía sonó ín 
ragione inversa della sua credibilitá storica e della sua 
realta. Egli é da notare che le prevarícazioni piü i l luslri 
di questa regola furono fatte da due scrittori eterodos-
si, cioé dal Mílton e dal Klopstock; i qnali, a malgrado 
della loro retta e pía íntenzione, favorirono Tín t rodu-
zíonc del razíonalísmo teológico e spíanarono la strada 
a quegrinterpreti che íanno della Bibbia una mitología. 
Non parlo di certi scrittori plú moderni che, abusando 
stranamente i l l inguaggío bíblico e profetíco3e simulan
do una divina inspírazione, non si peritano di voigere 
le stesse formóle consacrate dalPUomo Dio a combat
iere o a corromperé i suoi insegnamentí. 

íl principe dei poeti cattolici seppe cansare questi 
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vizi e fare della vera religione Tanima del suo poema, 
pigliando in gran parte dalle false credenze i l lieto o 
tremendo corteggio dei simboli o delle immagini. L'idea 
della Divina Commedia é obbiettiva e cristiana: la forma 
é subbiettiva, favolosa, invéntala dalla fantasía del poeta 
o tolta dal pagancsimo. LMnferno é adombrato da un 
vero Tártaro3 in cui trovi Plutone, Minosse, Cerbero, 
Carón te j le Erinni3 i Gentauri, le Gorgone. I I che non 
banno avvertito coloro che accusano rAlighieri d i aver 
fatto entrare Virgilio e accasato Gatone in Purgatorio; 
quasi che i l poeta idéale possa e debba far del teólogo 
eziandio intorno alie immagini. Dante é veramente teó
logo c de' piü sublimi, quando nelle ultime cantiche 
s'innalza sino al cristiano empíreo e canta la gloria dei 
comprensori e della Trinitá increata; ma egli si guarda 
dairintrodurre tali idee come imagini, c trattarle a uso 
di fizioni; e dovcndo puré renderle poetiche e dar loro 
un abbigliamentOj lo piglia dalle cose sensibili, come i l 
canto, gli astrl, la luce, o da simulacri simbolici e m i -
tici j come quando adombra Cristo nel grifone. I I solo 
caso i n cui egli rappresenti épicamente Toltranaturalc 
religioso, concerne gli angeli buoni c re i ; ma siccome 
tali spiriti non hanno forma sensibile, c quella che si 
da loro é prettamente emblemática, perció i l poeta ita
liano anche qui non si dilunga dalla severíü'i dell'este-
tica ortodossa. 

La mitología gentilesca fu in origine la conversione 
della espressione essoterica in idea acroamática, e del 
símbolo in dottrina. 11 paganesimo tutto quanto é la 
confusionc e lo scambio della parola primitiva colla 
scíenza, del segno colla cosa significataj confusione che 
nacque dal travolgimento della formóla idéale Vero, 

(1) Introduzionc, lib. d; cap. 7. 
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come cspressione e simbologia, e falso ^ come idea e 
dottrina,, esso é combattuto e vinto ogni qual volta vien 
ritirato verso le sue orig'ini e rldotto a contentarsi di 
essere la veste della scienza in vece di voler supplire 
alia sostanza di essa. A questa riforma intesero molti 
poeti e savi Ulustri della stirpe pelasgica, incominciando 
da Omero; nei quali apparisce chiaro i l disegno di r i -
portare la mitología dal campo usurpato dell1 intelletto 
e della religione in quello dell'immaginativa e della 
poesía^ che a buon diritto le appartiene, Ma i l loro co
nato fu vano, perche, ignorando la vera formóla nella 
sua integrita, non aveano di che riempiere i l vuoto fatto 
nelle credenze degli uomini, e Topera loro fu negativa 
solamente. La mutazione fu effettuata dal Gristiaiiesimo^ 
ií quale, ritornando alia sua original perfezione la for
móla generatrice di ogni vero, sbandi in perpetuo la 
mitología dalla scienza e la restituí alia poesía. Cosi i l 
simbolismo, ritirato al suo vero essere, fu purgato e san-
tificato, e Ficonografia religiosa, assoluta dalTinterdetto 
pronunciato contro di essa nella vecchia legge, poté 
rientrare nel templo e ripigliare F avito seggío nel do
minio delFarte^ opera ammirabí le , non intesa dai Pro-
testanti, che, perpetuando i l divieto mosaico, snatura-
rono i l Cristianesiino, e gl i tolsero uno de5 suoi pr i -
vilegi e uífici nobilissimi, L'Alighieri, inspirato dalfidca 
cristiana e venuto al mondo quando i l paganesimo, co
me religione, era afíatto spento nella meta di Europa, 
e la restituzione di esso, come poesía, non poteva píü 
essere pericolosa, fu i l primo scrittore insigne che riti-
rasse verso i loro principi la mitología e la símbolo-
gia gentil es ca} rendendo nuovamente essoteríco e poé
tico ció che dianzi era stato tenuto per dottrinale e 
acroamático. Guidato come per istinto da questo ca-



CÁPÍTOLO DECIMO 215 
nonCj egli sopravanzó i l suo secólo., e adopero poética
mente T astronomía e la cosmología pagane, che, per 
Fautor í tá di Arístotile, regnavano tuttavía come dot-
trine nelle scuole del medio evo. Imperocché la parte 
ipotetíca dell 'astronomía e cosmología greca, specíal-
mente per cío che risguarda la teórica dei cíelí, fa un 
residuo dei remanat ísmo di Oriente, alia prima forma 
del qua íe , piú antica della dispersione dei popoli , ap-
partengono l 'Uranologia, i l Sabeismo e i l sistema del 
Crono e del Topo senza l imit i . Le quali dottrine, dopo 
i tempi di Faleg uscite dalla Mesopotamia, si sparsero 
da per tutto e furono recate dai camiti Atlanti in po
nente, doveregnarono incorrotte, finché Saturno venne 
espulso da Giove, cioé i Camiti dei monti furono cac-
ciati dai Giapetidi del pelago, e al monoteísmo emana-
tistico succedette i l politeísmo. Questa mitología astro
nómica, o astronomía religiosa e poética che dir voglía-
mo, dei primí popoli mesopotamicí ed iranici, mista 
alie osservazioni e conghietture scientifiche che sí face-
vano di giorno in giorno, procreó quel sistema de' cieli 
che invalse piü tardí fra í Greci, passó eolio studio delle 
scritture arabicíie e peripatetiche nell'Europa dei bassí 
tempi, e vi ottenne gli onorí della scienza, finché l ' i n -
gegno di Dante, mosso dalFistinto cristiano, sollevo i l 
velo, e restituendo alia simbología poética cío che le 
apparteneva, fu quasí íl precursore di Galileo e del Co-
pernico. 

Dante, creatore dell ' epopea cattolica, é scrittore co-
smopolitico insieme e italiano. Primonato di quella l i n -
gua che é la primogénita fra gFidiomí illustri figliatí 
daí Cristíanesimo, egli é íl fondatore delle lettere i tal i-
che ed europee, e con esse delle moderne scienze, delle 
arti belle e di ogni gentile cultura dello spirito umano. 
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La Divina Commedia é propriamente 11 principio dina-
mico da cui mosse la civiltá intellettiva delle nazioni 
cristiane, e le cui benefiche influenze si stenderanno 
quanto la nostra specie; tanto che ogni nobile scr iüore 
od artefice che sia sorto e sorga quando che sia nella 
Cristianitá passata e futura dei moderni popoli, é legit-
tima prole di Dante, lo non saprci meglio espriincre la 
maravigliosa ícconditá del divino poema e i l seggio che 
occupa negli annali della estética ortodossa, che parago-
nandolo a una pianta molto illustre nella storia naturale 
<leirIndia. Uasvatía ( l ) o fico indiano é un albero che 
durerebbe in perpetuo, se violenza od estrinseci osta-
coli non si opponessero, e potrebbe boscare ed ombreg-
giare col suo fusto tutta la torra. I suoi rami , che s'in-
nalzano a variipalchi, gittano certe radlci aerée le quali, 
allungatesi a poco a poco e giunte al suolo, se lo trova-
JIO propizio, vi penetrano e vi si abbarbicano. Ciascuna 
di quelle fila ingrossando c assodandosi diviene un nuo-
vo tronco, da cui rampollano altre messe e ramora con 
altre barbe penzolanti e producenti, alia volta loro, una 
novella prole. Cosi i l ceppo principale si va di mano in 
xnano allargando,e forma coll'andar de' secoli una selva 
di vive e biancheggianti colonne, ben fúsate, altissime, 
diritte e coperte da verde e folta chioma, quasi capitello 
che le incorona^ sotto le cui vólte frondose ed opache, 
si ergono capanne, romi to r i i , tempietti, e riparano a 
moltitudine le famiglie degli animali e le comitive dei 
viaggiatori, che trovan o sotto quel rezzo un ricovero 

(1) Non si confonda la /£CMS indica dei botanici, dctta asvatta 
in sánscrito, colla ficus religiosa, chiamata pipala nell'idioma 
sacro dell'India. Intorno alie diíferenze che corrono fra queste 
due specie singolarl e curióse di vegetabili, leggi l'erudito dis
corso di GARLO RITTER üeW'Erdkunde von Asien. 
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giocondo dalla coccnte sferza del solé. Talana di queste 
piante copre tutta un'isoLa, o un5 ampia distesa di cam-
pagna, e veduta da hmgi sembra un cólle selvoso; ina 
quando i l viandante accostato entra ne' mistici recessi, 
g l i par quasi di trovarsi fra quei colonnati e peristílii 
immensi che tuttavia si veggono a Pcrsepoli e a Tebe. 
Tanto che, se non si sapesse che questa mirabile planta 
é nativa dell5India, donde i Caniani la recarono sulle 
spiagge deU'Arabia, del Congo e di Mozambico, si po-
trebbe credere che avesse susrgerita ai Faraoni l5 idea 
delle loro sale ipostile, e ai re Elamiti i l concetto di 
quelle reggie stupende dai cui avanzi oggi si chiama la 
cittá sacra dell'anlica Persia (M. Ecco, io dico, l'iraagine 
dell'italiana epopea; la quale non solo destó l 'ingegno 
letterario e poético delle nazioni moderne, ma partori 
l'architettura^la pittura, la scultnra, e tutte le ar t i belle, 
che nacquero dal divino poema come i rampolli del-
l'albero oriéntale dal suo ceppo primitivo. Non voglio 
giá inferirne che senza l 'Alighieri non avremmo avuto 
Michelangiolo, Lionardo, Raífaelio; ma cerío sarebbe 
mancata qualcosa alia loro perfezione; imperocché e 
nel San Pietro, e nel Giudizio, e nel Mosé, c nella Cena, 
e nella Santa Cecilia, e nella Trasíígurazione si trovano 
i vestigi e le inspirazioni or grandiose e te r r ib i l i , ora 
lenere e dolci , di queiringegno che creó Catone, Fa-
rinata, Gapaneo, Gerione, Matelda, Beatrice e gl i altr i 
miracoli delle tre cantiche. Alia Laura del Petrarca, co
pia ingegnosa, bcnché pallida della donna di Dante, ma. 
piú popolare, perché meglio accessibile alia comune fan
tasía degli uomini , si possono in parte attribuire, e i l 
concetto dell'amor platónico introdotto nelle a r t i , e 

(1) Gil-minar. 
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quelle celestl e graziose arie di fanciulíé e di donnc cíie 
respirano nei dipinti fiorentini fin dal secólo quindéci
mo e nei marmi di Donatello. Chi volesse conoscere ap-
])ieno T influenza diretta che ebbe nelle arti lo studio 
della Divina Commedia dovrebbe fare una storia dei 
disegni suggeriti da questo poema^cominciandoda San
dro Botticello, che stando in Firenze, ritrasse T Inferno 
di Dante verso i l fine del quattrocento 0 ) , e venendo 
sino-a Giovanni Fiaxmann, al Pinelli e ai nostri giorni. 

Se Dante, come principe dei poeti cristiani, per ra-
gion di tempo e di eccellenza, fu i l padre di ogni mo
derna gentilezza, come italiano ebbe una influenza piu 
speciale, piú immediata e cospicua sulle nostre lettere. 
Laonde i l regnare di Luí sul pensiero italiano e i l suo 
scadere nell'opinione e negli studi, fu sempre eífetto o 
pronostico di risorgimento o di declinazione nelle arti 
amene, nella poesia, neireloquenza, e in ogni genere 
del bello scrivere (2). I I che non c senza ragione gran
de; perché i l ristauro e i l rifiorire di ogni cosa uma-
na é un ritiramento verso i principia e i l principio 
non pur della letteratura, ma della lingua iliustre, 
s<írítta e nazionale d ' I tal ia , é i l poema di Dante. Lo 
studio del quale, ristorato da un mezzo secólo in qua 
per opera principalmente di Gasparo Gozzi, del Van-
netti , del Parini , dello Alfieri, del Monti e del Cesari, 
ha rimesso in onore gl i altri classici, quasi prole indi
visa dal padre, sterminate le codardíe letterarie e le 
imitazioni forestiere del passato secólo, e introdotto un 
modo di poetare e di scrivere piü vi r i lo , piú franco, 
meno bárbaro, piú conforme al sentiré e al fare italiano. 

(1) BORGHINI, Riposo, tomo I I , p. 136. 
(2) BALBO, Vita di Dante, cap. 17. 
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Nelle a r t ¡ , ¡1 giudizio diritto e sicuro di Francesco M i -
lizia, e l 'ingegno straordinario di Antonio Canova, co-
minciarono una etá novella ed educarono al vero Bello, 
anche fuori degli artifíci5 11 gusto della nazione. I Bet-
tinelli, gl i Algarotti, i Gesarotti e tut t i quegli altri set-
tecentisti gallizzanti, chevariarono,non einendarono gl i 
scorsi del secólo precedente, se vivessero al di d 'oggi , 
non leverebbero piú grido o piuttosto, coftie d'ingegno 
non mancavano, entrerebbero per una vía migliore. 
Tuttavia la riforraa non é compiuta, e, in poesía special-
mente, certe follí teoríche godono ancora di qualche 
crédito a danno dei buoni studi. Sarebbe diflicile ¡l dif-
fmire la dottr ína dei romanlici, che píglia tante forme 
quanti sonó gli aulori, e, ínvolgendosí nelle nebbie, 
síugge a una circoscrizione. chiara e precisa. Quando 
nacque in Germania, come acutí e profondi son g l ' i n -
gegni di quella nazione, conteneva del buono e del ve
ro ; ma passando in Francia e quindi in Italia, le accad-
de come a certi drappí di pregio oltrerenaní che, staz-
zona ti per viaggio e girando di mano in mano, quando 
hanno varéate le Alp i , riescono dei cenci. Giovo a pro
pagare ed accrescere le costoro esagerazioni Feccesso 
contrarío di quei falsi amatori del Bello classico che 
ripudiavano nelle nobili lettere ogni varietá nazionale 
evolevano modellarle sovra un tipo único. E questo tipo 
era tal volta vizioso, tal altra capriccioso; fondato sulla 
prepostera e servile imítazione degli antichi, sulle usan-
ze volubilí del teatro, sull 'arbitrio di certi r e t o r í , d i 
certe accademíe, guasto sovratutto dalle influenze cor-
tigiane, che, introducendo íl fattizio ed íl manierato 
nelle a r t i , le dilungano dalla natura. Tal fu l'eredita 
che cí venne rassegnata dagli scrittori francesi del se
cólo diciassettesimo, grandi per ingegno e per opere. 
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¡ma schiavi di moltc preoccupazioni ^ i quali da un lato 
abbellirono, ma impoverirono e snervarono dairaltro la 
lingua loro , confermarono i l dispotismo dei re tor i , fe-
cero una mescolanza del genio libero degli antichi e del 
genio áulico e gallico, scartando ció che dissentiva dal 
preconcetto modello. Parlo dei piú, non di t a t t i ; irape-
rocchéj chi oserebbe dar questi biasimi a Biagio Pascal 
e a Giovanni Lafontaine, scrittori divini, Tuno principe 
dei prosatori, e l 'altro dei poeti francesi? Havvi certo 
una savia imitazione degli antichi, che escinde del pari 
la servitu e la licenza, e nasce dalla considerazione pro-
íbnda degli esemplari grecolatini ¿ stndiati in sé mede-
simi e non attravcrso la lente dei pedanti. Che se l ' i n -
gegno pelasgico degl'Italogreci si mostró eccellentissi-
mo nel cogliere i l Bello di ogni genere, e i suoi parti 
snperano di bontá ogni altro artificíale modello^ lo stu-
dio della natura dee sempre andaré innanzi,come quello 
che insegna a distinguere le rególe immutabili ed eter-
ne del buon gusto dalle leggi stanziate solo in virtü 
della consuetudine o del genio nazionale dei varii popoli 
in particolare. 

ju" immutabili ta essenziale del Bello non eselude la 
varietá nell'espressione di esso, sia perché in ogrií fat-
tura artificiosa v'ha una parte accidéntale, suscettiva di 
varii temperamenti, e perchel tipi specifici delle cose 
possono essere diversi, e l - una specie non eselude le al-
tre. I I Bello é certamente assoluto; perché ogni tipo é 
tale nel suo genere j ma varié sonó le specie dei t ipi j le 
quali possono essere inegualmente belle, ma ciascuna 
dotata a suo proprio rispetto della maggior bellezza pos-
sibile. Se la poesia épica diíferisce dalla drammatica e 
la commedia dalla tragedia, perché i l componimento 
trágico non potra ammettere varié maniere di tessitu-
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ra? E se la forma della tragedia sofoclca é eccellente ¡n 
sé stessa, di che certo niuno dubita, perché si vorrá 
ripudiare quella del Shakespeare, del Calderón, del Gua-
r i n i , dello Schiller, netta dalle loro macchie? Imperoc-
clic all 'unitá risultante dalle leggi universali e incom-
mutabili del buon gusto si aggiunge una varietá mara-
vigliosa, chelascia un campo larghissimo alia liberta 
degli artisti e degli scrittori. La quale varietá proviene 
dalle diííerenze che corrono fra g l ' id iomi , i popoli , i 
secoli, i paesi, e come néi varii ordini di civiltá si dec 
mantenere studiosamente i l genio nazionale, salvo che 
sia intrinsecamente vizioso, sarebbe incongruo ¡1 go-
vernarsialtrimenti nelle ragioni del Bello. Errano adan-
que e coloro i quali vorrebbcro obbligar tutti i popoli 
ad abbracciare quel tipo francese o arbitrario di caí 
sonó ammiratori , e quelli che c'invitano a dismettere 
la nostra propria natura e ad entrare per una via che 
íai ebbe un caos dei varii popoli, e un Galcpino di tutte 
le lingue. 

Le innovazioni giudiziose nelle lettere non si voglio-
no giá escludere, perché ciascuna specialitá nazionale é 
capace di quegli incrementi di cui ha i l germe, e quindi 
di un certo estético avanzamento. Non v'ha nazione per 
qucsto verso piü feconda della itálica, perché niuna eb-
be un principio piú ricco e una base piú spaziosa. Se, 
giusta i l processo dinámico della civiltá, la prima opera 
illustre é i l seme delle succediture, e rappresenta in r i -
stretto la capacitá intellettiva di un popólo, chi osera 
competeré coi íigliuoli di Dante, colla diritta linea dei 
suoi successori e discendenti? Chi ardirá por l imi t i ai 
voli di un ingegno inspirato dalla Divina Commedia c 
parlante nella sua lingua? Dante é r icco, vasto, pro
fondo, come la natura, e le sementi deposte nel suo 
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poema non verranno meno prima che sia spenta la na-
zione che lo ha prodotto. Ma le novi tá , accio siano di 
huon conio e facciano pro a chi le usa, si debbono in-
trodurre con gran cautela, e solamente da coloro che 
conoscono bene i tesorl delle cose patrie, e per lungo 
studio se gli hanno resi famigliari, e come rinsanguina-
tone. La lettura delle cose forestiere giova ai palati giá 
avvezzi e connaturati al sentiré e al pensare italiano ; 
altrimenti é di rischio,come i viaggi troppoprecoc¡,che5 
invece di educar uomini, non son buoni che a far delle 
scimmie. Laonde se i volgarizzamenti dei capolavori ol-
tramontani e oltremarini non sonó da riprendere,qiian-
do siano ben fatti e i concetti forestieri vengano vestiti 
con abito italiano^ essi nocciono assaissimo quando sia
no , come accade per lo p i ú , abborracciati alia barba
ra 5 perché la lingua e lo stile sonó tanta parte nell ' ín
dole nazionale di un popólo, che danno quasi alie cose 
peregrine i l diritto di cittádinanza. Insomma, se si am-
mettono le innovazioni che non han radice nella tem-
pra comune,si da nel bárbaro, come oggi avviene trop-
po sovente: se si rifiutano quelle che sonó opportune, 
si cade nel fastidioso, gl ' ingegni insteriliscono, lelet-
tere muoiono ira gli stenti e i ceppi cleU'imitazione, 
come accadde ai novellieri e ai petrarchisti noiosi del 
cinquecento. Ogni gran poeta e scrittore é novatore e 
nazionale ad un tempo: tali furono i l Petrarca, i l Boc
caccio, i l Poliziano, l'Ariosto, i l Berni, i l Tasso, i l Gua-
rino, i l Metastasio, i l Goldoni, i l Parini, l'Alíieri, i l Mon-
t i , r A r i c i , ¡ l Leopardi: per non parlare della schiera 
eletta dei nostri storici e prosatori di vario genere. Tutt i 
lavorano sulla base dantesca, che é i l perno imraobile 
su cui debbono aggirarsi in perpetuo i l pensiero c i l 
senno italiano. Alcuni critici hanno appuntato i l Man-
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zóui, perché volle dettare un romanzo che, al giudizio 
credibile del Goethe e di Gualtiero Scott_, é i l piú bello 
che si legga in alcona lingua e che é divenuto i l l ibro 
piú popolano d'Italia ai di nostri. Quasi che i l romanzo 
debba riputarsi estrano al popólo erede delle favelle in 
cui scrissero Longo ed Ápuleio. I I romanzo al di d'oggí 
é pressoché un bisogno letterario delle nazioni civili e 
si confá coll'indole della societá moderna, come i l poe
ma épico al genio dell' antica. Se v' ha peccato in ció, 
non é delle lettere né dei letterati, ma dei tempi. 

I critici schizzinosi e i fautori esagerati del Bello 
classico crrano eziandio a sprezzar come fanno le let
tere e le arti proprie dei bassi tempi, e a ripudiare le 
dovizie poetiche che scaturiscono dal Cristianesimo. ÁUa 
stregua di costón^ cui tuttoció che non é latino o gre
co sa di cattivo, si vorrebbe dar lo sfratto alia maggior 
parte delle bellezze moderne, quali goííe e barbare, 
come quelle che hanno radice negli ordini e negli ab-
bozzi del medio evo. Ma che diverrebbero le opere piíi 
eccellenti, cominciando dal poema dello stesso Dante, 
che pur visse in quei secoli e creó un nuovo mondo 
poético cosi diverso dalFantico , se si da la croce ad-
dosso a quanto non é uscito dalia Grecia o dal Lazio ? 
I drammi spagnuoli ed inglesi sonó i l perfczionamento 
dei rozzi Misteri dei bassi tempi ̂  come i due Orlandi e 
le rime del nostro sommo lírico nacquero dai romanzi 
cavallereschi e dalle canzoni popolari di quella mede-
sima etá. Né perció si vuol confondere, come molti usa-
no, Telemento cristiano e legittimo coll'elemento bár
baro, e mettere in arte i difetti e le ruvidezze degli 
scrittori od arteíici di quei secoli meno civil i . Errano per-
tanto i lodatori immoderati deirarchitettura gótica; la 
quale, qualunque sia la sua origine immediata; o si vo-
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glia nata principalmente dalla bizantina3 come io cre
do, o dagli antichi monumenti di Sarmizagetusa ¡ di Elis 
e dai vecchi ordini getici di Decenco e di Zamolsi (!) , 
e pregevole come sublime, non come bella, secondo i l 
genio dell'architettura oriéntale. I n tutte le cose dei 
bel bassi tempi v'ha non so che tV incolto e di selvag-
gio commisto alie iníluenze cristiane, i cui partí si mo-
strano quasi gioie légate in vile anello^e chi in grazia 
del bnono vuol giustificare ¡1 reo di quelle arti e di 
(jiielle lettere,imita coloro che, mossi dallo stesso fine, 
santificano i feudi, i duelli ed i roghi. Ma i diíetti d'al-
lora essendo passati in parte nei moderni , secondo che 
i l transito dalla barbarie alia civiltá non si fa che per 
gradi , egli é assurdo Tusare verso di essi una osser-
vanza superstiziosa che si nega ai modelli dolí 'ahtichi-
tá. Gome fanno, per esempio, Guglielmo Schlegel, che 
ammira certe licenze incscusabili del Shakespeare, del 
Calderón , del Vega;, e alcunl dantisti italiani che ten-
gono per oro di coppella ogni verso della Divina Gom-
media, quasi che Dante, con tutto i l suo ingegno, non 
sia stato nomo anch' egli, e non abbia potuto talvolta 
sonnecchiar come Omero, 

Tra le varié appartenenze del Bello non ve ne ha 
forse alcuna che sia stata bersaglio come la nostra l ia-
gua ai diversi strazii dei novatori e dei pedanti. La par
te che la lingua e lo stile hanno nelle opere letterarie 
di prosa e di poesia é grandissima e quasi infinita. La 
parola é un sensibile che veste ed esprime un intelligi-
bile, e impressionando F immaginativa per mezzo del 
senso, é capace di una vera bellezza. La (piale consiste 

(1) TROYA, Storia cVItalia del medio evo. Napoli, 1839, 
lib. X I , tomo I , p. 574, 575. 
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principalmente nella varietá e armonía dei suoni e nel-
l'accordo delle idee e delle voci, diverso secondo la 
diversitá degl'idiomij e capace di raaggiore o minor 
leggiadria. La nostra lingua^ nata come le sue sor elle 
dal connubio del latino cogl'idiomi boreali^ appartie-
ne pei due versi alia famiglia giapetica delle lingue in-
dogermaniche, infcriore per qualche parte in perfe-
zione alie semitiche, ma dall 'altro lato superiore di 
gran lunga. Fra i sermoni indogermanici, i l ramo i n 
dico, i l cui fon te probabile e capolavoro é i l sánscrito, 
e i l ramo pelasgico, i l cui migliore rampollo é i l greco, 
sonó senza fallo i piú squisiti} e F idioma italiano, in 
quanto per via del latino e del greco risale al ceppo 
pelasgico, partecipa di questa íinezza. Qualche ¡ngegno-
so scrittore antepone alie lingue antiche le moderno, 
come quelle che, nate e allevate dal pensiero cristiano, 
debbono ri trarre delF eccellenza privilegiata della loro 
origine (1). Concedo che i l Cristianesimo abbia felice
mente iníluito nella formazione delle nostre favelle j ma 
non parmi se ne possa inferiré che queste siano sostan-
zialmente piú divine delle antiche. Ogni lingua essendo 
divina per la sua prima originej e umana nelle vicende 
e trasformazioni posteriori, quanto piú si torna addie-
tro, tanto piú g l ' idiomi tengono meno dei nostri difetti 
e si accostano da vantaggio alia fonte loro. Le lingue 
che chiamansi romane sonó figliuole del latino, alterato 
da uno o piú barbarici id iomi , i quali certo nel quinto 
secólo tralignavano assai piú che quelli di Yalmichi c 
di Omero dalla loquela primitiva. L'influenza che i l 
scnno cristiano ebbe nella struttura dei moderni par-

(1) HENROTAY, Consid. sur la perfcct. des lang. anc. - Mém. 
de la Soc. lüt. de l'univ. de Louvain. Louv., 1841, p. 231-325. 
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lari é poca cosa a rispetto di ció che vi é rimasto di 
barbárico j al che non avvertono coloro che antepon-
gono, verbigrazia, la strettezza e povertá francese alia 
magnifica opulenza dell5 idioma greco. Noi Italiani, ben-
ché possiaino tenerci paghi della lingua nostra, che é 
la piü bella fra le lingue vive, come disse un Fran
cese che se ne intendeva ed era valentissimo nella pro-
pria 0)4 non dobbiamo pero dismettere né rallentarc, 
secondo i l nostro potere, lo studio dei classici i d i o m i ; 
i quali. essendo stati parlad e poi risuscitati dai nostri 
padri fra Fobblivione nniversale^ sonó pur cosa itálica, 
e si vogliono custodire con affetto. come cara parte della 
ereditá patria. 

Si é dispútalo lungamente sopra l 'origine e la forma 
migliore dello scrivere italiano. Queste discussioni | te-
nute da certi filosofi per frivole ed inette, quando siano 
ben fatte, hanno molta importanza, poiché la lingua é 
gran parte del patrimonio civile di una nazione. 11 pro
blema qual sia Tottimo stile italiano, e da che essenzial-
mente risulti la bellezza della nostra lingua, si puó pro-
porre in questi termini: « Trovare una forma di scri-

veré che,senza scostarsi dall'aureo secólo, risponda 
?? ai bisogni del nostro, e sia atta ad esprimere i l pen-
n sare e i l sentiré moderno in modo conforme al genio 
>•> primitivo e immutabile del nostro idioma ». A tal ef-
fetto bisogna ricorrere a una lingua viva,cioé a un dia-
letto, i l quale risusciti e ringiovanisca la lingua vecchia 
equasi morta dei letterati, ritraendo dalle fonti incor-
rotte e perenni del popólo. Né certo in altro modo si 
potra ravvivare lo stile dimest¡co,cosi necessario al com-
mercio della vita e a molti generi di scritture, neiruso 

(1) GOURIER, Leíí. d M, Renouard. 
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del quale gr i ía l ian i moderni sottostanno alie altre na-
zionij giacché 1 nostri autori per lo pi i i non sonó le t t i 
né intesi dal popólo, o scrivono bárbaramente. Ma qual 
sará questo dialetto ? I I Manzoni tentó con raro e stu-
pendo ingegno di legittimare alcuni idiotismi lombardi 
alia nostra linguaj ma T impresa (sia detto colla rive-
renza dovuta a un tant 'uomo) non mi par da lodare 
né da essere imitata; imperocché i l dialetto lombardo 
(come ogni al tro dialetto, salvo un solo) e F idioma 
nazionale d5Italia sonó cose eterogenee che niuno ar-
tifizio o sforzo d'ingegno potra mescere in un sol cor-
po. Se un semplice dialetto diverso dalla comune íín-
gua le si potesse incorporare 3 sarebbe piuttosío i l ve-
nezianOj superiore ad ogni altro in bellezza; j l quale 
ha fornito alia scena moderna le solé commedie no-
strali che pareggino in perfezione quelle di Terenzio e 
del Machiavelli, Resta adunque che si faccia ricorso cola 
dove la lingua nacque e dove sopravive ancora, si puo 
d i ré , a sé stessa. Imperocché da quanto si é discorso e 
conchiuso per opera dei migl ior i giudici si ritrae con 
certezza che la lingua nostra fu in origine i l dialetto 
di Toscana e che questa provincia, e in ispecie Firenze, 
suo capo, sonó i l seggio precipuo dell'idioma e dellc 
lettere italiche (1). Oh venisse un tempo in cui i nostri 
ricchi mandassero i loro íigliuoli a disciplinarsi in To
scana , e i l principato che si concede in parole a quel 
giardino d5 Italia fosse col fatto riconosciuto! Ma a ció 
dovrebbero almeno intendere gl i scri t tori , e seguir Te-
sempio di Niccoló Tommaseo, che mostró come si possa 
dar vita e moto e disinvoltura e copia alio stile dime-
stico, senza imbarberirlo, ritraendo giudiziosamente 

( i ) BÍAMONTI, Lút. di Panf. a Polif., Firenze, 1821. 
GIOBEKTIJ Del Bello. 17 
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dal dialetto florentino. E i l Mamiani non ha chiarito 
col fatto che si puó discorrere con toscana eleganza an
che parlando di psicología e di metafísica? Del che molti 
dubitavanoj quasi che Galileo e Francesco Maria Za-
not t i aLbiano scritto in latino. Ma la tosca favella^ben-
ché predoraini nel nostro idioma e sia la sorgente pre
cipua delle sue bellezze, non é pero assolutamente tut-
ta la linguaj la quale, divenuta nazionale, per ció che 
spetta alio scrivere, sebbene abbia i l suo seggio princi-
pale in Firenze,, é tuttavia sparsa per tutta la penisola, 
e in ciascuna cittcc appare, innesswia riposa (1). Se-
condo i l quale intendimento si YUOI interpretare la dot-
trina dell'Alighieri sulla universalitá della nazionale ñi-
vella^ quella di altri autori sulla lingua cortigiana, e í a 
sentenza del Castiglionc e dello Speroni la dove affer-
mano di scrivere lombardo e non toscano. Imperocché 
la lingua nata sull'Arno e trapiantata sul Tevere non 
ottenne altrove, come idioma parlato, la stessa cittadi-
nanza j ma fu adottata quasi umversalmente nel foro , 
sul pulpito,, fra le scene^ peí commercio epistolarCj per 
le nobili scritture e i l reciproco conversare delle varíe 
province della penisola. Onde nacque nella scelta delle 
voci e dei modi^ nel giro del periodo ^ nell'andamento 
e nel colore della dicitura^ un non so che di comune 
che si distingue dalla specialitá toscana_, come i l gene-
rale dal particolare, e concorre con essa a formare i l 
perfetto scrivere. Senza questo elemento comune lo 
stile piglia un aspetto troppo dimestico e volgare, che 
sta bene nelle commedie e novelle, nei romanzi^ nei 
componimenti scherzosi e facetirma non si addice alie 
scritture di scientifico ed elevato argomento. Che se j i i 

(1) DANTE, De Yulg. eloq., 1,16. 
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ogni spezie di dettato la proprietá^, la freschezza^ la v i -
vacitáj la grazia dello stile derivano dair elemento to-
scano, all'uso dell 'altro si dee riferire la precisione 
scientifica, I'ampiezza oratoria, la gravita del d i r é , la 
magnificenza, la maestá. Tra que5 due componenti cor
re un divario in parte simile a quello che passa tra la 
latinitá e la grecitá dell' elocuzione italiana • le qualí 3 
per istinto o per industria, adornano i sommi nostri 
scrittori^ quasi fattezze delle due lingue tradotte nella 
comune figliuola. Cosi, verbigrazia, nel Boccaccio, nel 
Guicciardini, nel Casa, nel Botta, nel Perticari, t rovi 
spesso un fare latino, e talvolta troppo latino e quindi 
aflettato • laddove nel Cavalca, nel Gompagni, nel Gelli, 
nel Caro, nel Gozzi, nel Leopardi risplende mirabilmen-
te la schiettezza ed eleganza greca. Ora, se io non m i 
gabbo, T elemento comune della lingua italiana tiene da 
vantaggio del latino, e i l toscano del greco, e sentí nel-
Funo i l dignitoso sussíego e la pompa, nelFaltro la sem-
plicítá, la discioltura; i l brio grazioso, per cui si distin-
guono le due antiche nazioni sorelle del tronco pela-
sgico. Ragguaglinsi in prova i l Cellini col Tasso e eolio 
Speroni, i l Davanzati coirautore del Cortegiano e gl i 
scrittori comici e giocosi coi prosatori e poeti d^argo-
mento ¡Ilustre j giacchó queste cose s'intendono meglio 
per gl i esempi che peí discorso. 

Niuno scrittore ha fatto meglio questa fusione armo-
nica dei varii ingredienti della lingua nostra, che i l d i 
vino poeta, e la sua epopea ne é lo specchio piú nítido 
e piú. compito. Perció i l ragionamento dello stile mi r i -
conduce a Dante, col nomc del quale conchiuderó que-
sto mió discorso sulla bellezza. DalF Alighieri si deb-
bono pigliare, non pur lo stile e la poesía, ma le inspi-
razioni di maggior momento, e l'esemplare piú squisito 
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delFindole, del valore, delFingegno itálico; giacché egli 
é veramente Vltalicmo p iú italiano che abbia glammai 
veduto i l mondo ( i ) . Egli accoppia la virtú e la pru-
denza del cittadino alia pietá dell'uomo religioso; e se 
alie volte, sviato dairetá férvida e dalle passioni civili, 
che nell'animo suo grande tanto piú fiere bollivano^ 
passó i l segno; serbo sempre anche in mezzo agli er
ror! Famor del vero, del bello, del buono e del santo, 
cristiano sempre e cattolicissirao. Se non fu uomo ie-
ratico, come Valmichi, egli si mostró devoto alia fede, 
alia Chiesa, al vero e supremo sacerdozio; contro cuí 
le iré e le corruttele dei tempi nol fecero si acerbo ed 
ingmsto che non rendesse splendido omaggio alFauto-
ritá delle somme chiavi. Se ad imitazione di Omero fece 
scopo di sdegno e di scherno i vizi e le ambizioni dei 
cattivi chierici, piú felice del poeta greco, poté cerneré 

. dal loglio i l divin seme, e piú sapiente di molt i suoi 
successorij apprezzarlo e prevalersene. Al che non av-
vertono coloro che fanno di Dante un Lutero in erba, 
un paterino del secólo tredécimo, o un illuminato tede-
sco, un filosofo inglese o francese del diciottesimo. S'"e-
gli non fosse stato pió e cattolico di cuore, non avrebbe 
potuto creare le lettere italiane e europee, perche l ' i n -
gegno non si apre ai concetti grandiosi se non é ispi-
rato dalla religione, né puo senza di essa eíFettuarlí e 
dar vita perenne alie sue opere. Ma gli giovó puré 
Tessere laico ^ sia perché incominció i l corso della ci-
viltá secolare, amica al sacerdozio, ma distinta da esso, 
per la quale i secoli piú maturi e gentili si sequestrano 
dal medio evo; e perché la condizione del suo grado 
lo abilitó a discernere nel chiericato i l male dal bene^ 

(1) BALBO, Fí'ía Ai Dante; cap. 4. 
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gli abusi dalle instituzioni , e contro la parte rea me
llare inesorabile i l flagello. Ma niano cerchi ín luí i l 
í'autore di quell'incivilimento bugiardo^ infesto alie cose 
piu sacre e venerande, che da Lutero in poi va cre
scendo e dilatandosi in Europa^ al qualCj s'egli vivesséj 
sarebbe nemico implacabile. Calcolate tutte queste cosê , 
siccome i l Bello non si puó scompagnare dal bene e dal 
vero , io avró per compiuta la redenzione delle lettere 
i t i l iche, quando vedró diffnso in tutte le persone che 
attendono ad ingentilirsi, lo studio indefesso e araoro-
so, e direi quasi la religione di Dante. Finiró adunque 
colle parole di Giovanni MarchettL alludendo al divino 
poeta: 

Réndete il vital cibo agl'intelletti, 
Non ismarrite la verace stella_, 
Rinnovellate di fortezza i petti ( í) . 

(1) Una notte di Dante, Cántica, Firenze, 1839^ p. 23. 
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rale. •— Definizione del misterioso. — II noto non diletta 
all' immaginazionedell'uomo, se non coll'aiuto dell'igno
to. — Altretanto ha luogo in ordine airinteíligenza e 
al sentimento. — Definizione dell'oltranaturale: sua im-
portanza nel dramma e nell' epopea. — Declinazione del 
teatro moderno per questo rispetto. — Delle varié spe-
ciedi oltranaturale estético. — Dei personaggi oltranatu-
ráli, e dei tipi effettivi, donde essi derivano. — Del-
1- uso degli eventi oltranaturali, nei lavori poetici. •— 
Deduzione degli elementi estetici del misterioso e del
l'oltranaturale dalla formóla idéale. — L a radico del 
misterioso é la nozione di essenza. — II misterioso in
terviene diversamente nel Bello e nel sublime. — L a ra-
dice dell'oltranaturale é 1'idea di creazione . . . » 84 
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CAPITOLO S E S T O 

DEL MODO 1N GUI LA FANTASIA ESTETICA 
SI PUÓ DIR CREATRICE DEL BELLO. 

Epilogo degli uffici deH'immaginazione estética riguardo 
al Bello, al sublime e al maraviglioso. — Dell' attivitá so-
stanziale dell'anima. — Doppio grado del suo esplica-
mento. — L'immaginativa soggiace alia stessa legge.'— 
Essa non é intelligente, né libera nel primo atto dell'este-
tico lavoro. — Meccanismo di quest'alto iniziale, che r i -
siede nello svolgimento dei germi preesistenti. — In che 
senso 1' ingegno dell' artista sia creatore. — L ' ingegno 
é una vera inspirazione divina negli ordini di natura. — 
Distinzione della cagione prima e delle cagioni seconde. 
— L a cagione prima dell'inspirazione estética é Iddio. 
— Simboli greci e asiatici di questo vero: la Musa di 
Platone e i Ferveri dei Nascbi. — II processo deirim-
maginazione umana somiglia a quello della Causa crea-
trice, e ne é accompagnato. — Riscontri di tal processo 
colla formóla idéale . j ^ d -

CAPITOLO SETTIMO 

DEL BELLO NATURALE, 

Della declinazionc primordiale della specie umana e del 
globo terrestre, — Effetti di essa in ordine al Bello. — 
Del Bello primitivo e origínale della natura. — Dell'epo-
ca geogonicae del suo doppio periodo, accennato da Me
sé ,— II Bello mancó nel primo periodo, gia segnato dal 
sublime, e apparve nel secondo, cioé nell' esamerone, — 
Descrizione del secondo periodo. — Del progresso este-
tico, e deU'esplicamento del Bello. — L'alterazione del 
Bello fu opera dell' arbitrio umano, che é la prima delle 
forze terrestri. — Maggioranza e inferiorita relalive del 
Bello naturale e dell'artificíale. — 11 sublime é tale an
cor oggi, quale nell'etá prima della creazione , . » 
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CAPITOLO OTTAVO 

DEL BELLO ARTIFICIALE IN GENERE, 

II Bello artificiale non é imitativo della natura. — Errore 
deU'Hegel, che subordina in modo assoluto il Bello della 
natura a quello dell'arte. — Questo errore e un corol-
lario del panteísmo germánico. — II Bello artificiale é 
un supplemento del Bello naturale. e suppone il decadi-
mento di questo. — E un mezzo con cui lo spirito si 
sforza di sottrarsi alia realta e di trapassare i limiti della 
natura. — II Bello artificiale é un ricordo e una profe-
zia, riferendosi all'época primitiva e finale del mondo. 
— Obbiezione: come mai l'uomo scaduto puó vincere 
coll'arte il Bello della natura? Risposta. — L a rivelazione 
ristaura le facoltá naturali. — Essa consiste sostanzial-
mente nella restituzione della formóla idéale. — Fuori di 
questa formóla il panteísmo é inevitabile; il quale nuoce al 
Bello c al sublime. — L a perfezione estética non é pos-
sibile in ogni sua parte, se non mediante il principio di 
creazione. — Presso le nazioni pagano il Bello é in tan
to possibile, in quanto esse conservano certi vestigi della 
rivelazione primitiva: ma é sempre imperfetto . pag. 136 

CAPITOLO NONO 

DEL BELLO ARTIFICIALE ETERODOSSO. 

Due rami dell'arte eterodossa: l'orientale e l'occidentale. — 
Dell'arte oriéntale. — I primi artisli furono i sacerdoti. — 
Vicende del sacerdozio primitivo, e formazione delle ca
sto. — L a ierocrazia e la civiltá eterodosse piü antiche 
sonó quelle de¡ Camiti. — Del genio camitico. — Cenni 
sulla sua storia. — Della civiltá giapetica della famiglia 
indopelasgica. — lerocrazie che ne uscirono: i Caldei, i 
Magi, i Braman! e i Sabi. — Allre famiglie giapetiche: 
la tartárica, 1'americana e 1'oceánica. — Loro migrazioni 
istoriche. —DeH'emanatismo considerato come base del-
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l'arte oriéntale. — Sua applicazione all'architettura. — 
L'architettura non é una imitazione di natura. — L e for
me curvilinee sonó meno antiche delle reltilince. —Della 
música. — L'architeltura e la música sonó le arti gene-
ratrici di tutte le altre. — Loro somiglianze e dissomi-
glianze. — Precedenza della música, che é la regina delle 
arti. — L'architeltura e la música esprimono sovratutto 
il sublime. — In qual modo possano anche rappresen-
tare rl Bello. — Per che guisa le arli secondarie deri-
vino dalle primarle. — Applicazione della formóla este-
tica alia risoluzione di questo problema. —Due momenti 
dinaraici da distinguersi nella generazione delle arti se
condarie: la concezione e la nascita. — Applicazione di 
questo doppio momento^ mediante l'azione fecondante 
del verbo rivelato^ cioé della creazione, all'architettura 
e alia música. — Della scrittura. Del símbolo e sua 
natura. — L'architettura oriéntale fu simbólica sin da 
principio. — L a scrittura, iocorporata coll'architettura, 
per opera dei simboli, conteneva il germe delle arti se
condarie. — Della scrittura alfabética e ideográfica. — 
Dei geroglifici e dei caratteri cuneiformi. — Del canto,, 
per cui la parola s'immedesima colla música. — Prove 
storiche. — Della cilta e del libro primitivo dei popoli 
orientali: le arti secondarie vi erano iochiuse per modo 
di concezione.—Descrizione del passaggio della conce
zione alia nascita. — L a música, cioé la parola, fu il prin
cipio di questo nuovo esplicamento. — L a cittci primitiva 
si divise in citta dei vivi, fornita di templo e di reggia, 
e in citta dei morti. — Cenni storici. — Della poesía. — 
L'epopea oriéntale é il racconto di un avatara e rappre-
senta lo svolgimento teocosmico giá espresso dal templo 
e dal libro primitivo, secondo i principi deU'emanatí-
smo. — Sintesi primigenia delle arti nel templo e nell'e-
popea. — L a loro divisione e separazione perfetta non 
ebbe luogo in Oriente. — Dell'eta di Vicramaditia.— 
Dell'arte occidentale. — Degli Atlanti. — Non furono 
Giapetici, ma Gamiti, e non si debbono confondere coi 
Polasghi. — Gonflitto degli Atlanti e dei Pelasghi: trionfo 
degli ultimi. — Degli Elleni, ramo pelasgico, e dei Do-
riesi, ramo ellenico. — Dottrina religiosa delle popóla-



TAVOLA E SOMMARIO 201) 

zioni pelasgiche: essa si distingue dal panteismo orién
tale, mediante il dogma del Teo. — Pugna in Grecia fra 
il principio oriéntale e il principio pelasgico. •— L a di-
visione delle arti e la scissura della sintesi oriéntale nacque 
da quesl'ultimo. — II politeísmo greco fu favorevole al 
Bello corpóreo e nocque al sublime pag. 159 

GAPITOLO DECIMO 

DEL BELLO ARTIFICIALE ORTODOSSO. 

Cenno sulla Bibbia. — II Cristianesimo instauró l'arte coi 
due principi di creazione e di redenzione. — Affinita 
deU'estelica cristiana colla pelasgica, e specialmente con 
quella del ramo dórico. — Attinenze del principio di crea
zione col sublime e col Bello dell'arte cristiana. —Dell'e-
lemento morale e divino del Bello cristiano: come venga 
espresso in modo sensibile, —Paragone tra il dogma ete-
rodosso dell'avalara e il dogma ortodosso deU'Incarna-
zione_, considerati nelle loro attinenze coirestetica. — Dei 
tipi cristiani: il Dio Uomo, la Vergine madre. Tángelo e 
il santo. — 11 Cristianesimo riunisce le arti, e rinnovella 
la sintesi oriéntale senza i suoi difetti. •— Dell'epopea 
cristiana e di Dante. — L a Divina Commedia vince in 
pregio tutti gli altri poemi. — Dell'ingegno analítico e 
sintético, psicológico e ontologico di Dante. — Del suo 
stile. —i L a política non é il soggetto principale del poe
ma. — Del razionalismo dei moderni interpreti della 
Divina Commedia. — Della sua mitología. — Fino a che 
segno il poeta cristiano possa prevalersi delle favole gen-
tilesche. — II divieto assoluto di queste non é ragione-
vole. — Dante purgó la mitología pagana, ritirandola 
verso la sua origine, e adoperandola come espressione 
essoterica del vero. — Egli fece lo stesso uso dell'ura-
nologia oriéntale. — L a Divina Commedia é il principio 
dinámico della letteratura cristiana in genere, e delTita-
liana in ispéele. — Declinazione della poesía e della pro
sa itálica, ogni qual volta si scostarono dal tipo dante
sco. — Dei romantici e dei caltivi classici. — Del vero 
e del falso che si trova nei due sistemi. •— Della lingua 



270 TAVOLA E SOMMARIO 

italiana. — Sua maggioranza sulle altre lingue romane. — 
Del Bello nella lingua e nello stile italiano, e in che con
siste. — Conclnsione, in cui si esortano gl' Italiaui a se
guir l'esempio di Dante non solo nelle lettere e nell'a-
more del Bello, ma eziandio nel culto della religione e 

1 nella carM della patria . pag. 222 

F1ISE DELLA TACOLA E SOMMARIO. 
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7 ALFIERI ( V l T T O R I O ) , Tragedie. - Firenze, David 
Passigli e Soci, iBaS, volume único, adorno di -vignette in 
rame e del rifrallo dell'aulore . . . franchi 20, 00 

§ ALIBERT, Nosología naturale, o Malattie del corpo umano, 
distriluile in famiglie. - Pisa, 1818-19 , vol. /J. in 8.° •» l3, 44 

§ AMARI ( M l C H E L E ) , La guerra del Vtspro Siciliano, 
o un período delle isloríe siciliane del secólo x i l l , - Capolago, 
1845, volumi 2 in 8.° piccolo . . . . 1 » 6, 00 

§ 4pe (V) delle cognizioni uíili. Collezione delle annale pub-
Llicate dalla Tipografía Elvclica, l833, l834 e l835 <• 10 ,00 

— annata i834 • • • • • • >• 4> 00 
— annala i835 . . . . . . » 4> 00 

BALBO (CESARE), Nuoea Jppendice all'opera inlilolala-
Delle Speranze d'Italia, da unirsi alia seconda edizione del-
1'opera slessa. - Capolago, in 16.0 . . . » l , 00 

§ BARETTI (GlDSEPPE), Grande Bizionario italiano ed 
ingleses prima edizione livornese, diligenlemenle ordinata, 
correlta ed accresciula d'una gran quanfilá di vocatoli, r. 
d'un'Appendice contenente i nomi propri degli uomini 
c delle donne, o i principali nomi geografíci, e d'una gram-
matica che faciliterá molió rinlelligenza e la pronunzia, i l 
parlare e lo scrivere correltamente, - Livorno, i828-2()J 
Tolumi 2 in 4-0 • . . . . » 33, 60 

§ — Lo slessoj edizione falta su quella di Livorno, cd acere-



2 
scinla di numeróse agginnle e correzioni. - Firenze, 1882, 
volum! 2 in ^..0 . . . . . . fr. 33,6o 

t BARILLA ( F E L I C E ) , Pcesie; ttconiz edizione rivisla ed 
accresciula. - Capolago, iSSg, volnme único in 1 2 . ° , in 
caria velina . . . • , • • >> 2, 5o 

§ BARTOLI (Padre D A N I E L E ) , Bella vita e deWhtltuto 
di sant'Ignasío , fondalore della compagnia di Geiü. - F i 
renze, l83l, volumi ^ in 12.° grande . . » l 3 , 00 

§ Bibbia ad uso dei fanciullij traduzione dal francese, di A. 
T , ; terza edizione. - Firenze, i836, in 32." . » I , 68 

§ BONFADIO (JACOPO), Jnnali della repuliblica di Ge
nova. - Capolago, l836, volume único in 8.° piccolo » 2, 5o 

t BOTTA (GARLO ) , Síoría d'Ilalla in coníinuazione a 
quella del Guicciardini, úno al 1789. - Capolago, 1839-
^ 0 , volumi 12 in 8.° piccolo . . . » 3o, 00 

t — La stcssa. - Capolngo, i833-34, volumi i5 in 32 . ° , co! 
rilrallo dell'autore . , . . . » 18, 00 

f — La síessa.- Capolago, l835, fascicoli 24 in 8.° gran
de, a due colonne, con quattro tellissirae incisioni e fron-
tispizio inciso, col ritratto deü'aulore . . " 60, 00 

f — La stessüj légala iu un sol volume in cartoncino » 65, 00 
f — Storia d'Italia dal 1789 al I8I4' - Capolago, i833-

38, volumi 6 in 8.° piccolo . . . . » l5, 00 
f — La ¡íessa. - Italia (Firenze), Í835, volume único in 8.° 

compallo a due colonne, con rilrallo dell'autore e tre bel-
lissime incisioni, legato in cartoncino . . » 3o, 00 

§ — Síoría della guerra dell'indipendenza degli Slati-Uniti 
d'America. - Torino, i833, volumi 5 in 16 0 . » i 2 , 5ü 

§ BOYER (barone)J Trattato di anatomia descritliva; tradu
zione italiana, con note. - Firenze, 1835-37, fase. 9 in 8.°» 16,20 

§ BULGARIN ( T A D D E O ) , Giommi Vixighin, ovvero / 
coüumi TUISÍ¡ romanzo storico-morale, volgaiizzalo dall'ori-
ginale russo per Angelo SOHAZZI. - Capolago. l83l-l832, 
volumi 4 in 12.0, con sci rami all'acquarello . « 7, 00 

§ — Xa Jtosa o/iírfl in carta velina, légala alia bodoniana » 10, 5o 
§ CAMPAN (madama di), Tratlaío dell'educazionej aggiun-

tovi de' consigli alie fanciulle, ed alcuni saggi di inórale. 
Traduzione d¡ Luigi FERBERI . - Milano, 1827, volumi 2 
in 12.0 6, 72 

g CARMIGNANI (professore G l O V A N X l ) , Cause celebd 
discusse da lui. - Pisa, i843-45, volumi 3 in 8.° » 2 1 , 00 



§ CARDUCCI ( G l O V A N N I FACONDO), Elmmti di 
grammatica i.'alianaj quinta edizione con correzioni ed ag-
giunte. - Livorno, 1827, in 12,0 . . . fr. 

f CASTI (G. B . ) , Gli animali parlantij poema épico, col-
l'.iggiunla de' quatlro apologhi. - Avignone, i S ' j o , vol. 2 

. in 16.0 . , . . -•' t¡ - • • • •' 7, OO 
f — Poesie drammalidie, cioé L A GROTTA DI THOFOKIOJ Ir, 

na TEODORO IN VENEZIA; PIUMA r.A ÍIUSICA E POI LE 
rAnoi.E; I I CATILIKAJ Ir, CUBLAI, GRAW CAN DE' TARTA
RÍ, IMPERATOH DE 'Moooi.r . i 1 e I DOFUHIENTI, - Avignone, 
1842, volume único in 16.0 . , . . " V OC 

t — Poesie Jiverse, i/aliane e ¡atine, con appendice di scrilli 
in prosa. - Avignone, 1844» v0'• u"'c0 'n 1^-0 • " 4' 01 : 

§CHARDON ( G A R L O ) , Storía de' Saaamcnli, ove si 
dímostra la maniera tenuta dalla Chiesa in cclcbrarli ed am-
minislrarli, e i'uso fattone dal tempo degli Apostoli fino a! 
présenle. - Capolago , l835-l836, volumi 6 in 16,0 » iH, OO 

§ (]ICCONI (LUIGE), Cassiglia, ossia / / Siciliano a Parí-
gí'. - Torino, 1 8 4 2 , 1 ^ 1 2 . ° . . . . " 2, JO 

g Códice Cwih della Repuhblica e Cantone del Ticino. - Bel-
linzona, 1837, edizione origínale cd officialej volume único 
in 8.° . » 3, ^ 

g Códice di Procedura Ciñle dtfla Bepubblica e Cantone del Tici
no.•'Locarno, 1843, edizione origínale ed officiale; volume 
unico in 8.° . _ , . . . . '• 3, Oí? 

t COLLETTA ( P l E T R O ) , Storia del reame di Napoli, 
dal 7341 al l 825 • Capolago,, l836, volumi 2 in 8.° in 
carta levigata . . . . . . >» i 3 , tío 

f — La slessa. • I v i , in caria vclina . . . » 16, 28 
f — La síessa. - I v i , volumi 4 'n 8.° piccoio . " 1 2 , 00 
t CONSTANT (BENIAMINO) , Comento sulla Scienzu 

della legislazione di G-aelano F lLANGIEUI . - Capolago, 
i835, volume unico in 16.0 . . . " 3, 00 

t COOPER ( M - F E N N I M O U É ) , La Spia. - Livorno, 
1828, volumi 4 in 12.°, con figure . . . » 8, OO 

§ CORVA JA (baronc G l ü S E P P E ) , Catechismo popolare per 
far comprendere la rmova organizzazione sociale chiamata 
BAXCOCRAZIA. - Capolago, 1841, fase. 1 in 8.° » OO, 5o 

§ — Discorso del barone Luigi Adolfo Thiers sul rinnoi'amenío 
della Banca di Francia, e análogo ariicolo del giornale des 
JDébalsjcon importantissime annotazioni. - Capolago, l8''|i, 
f'ascicolo I in 8.° , . . - » 1, 00 



§ CORVAIA (batone GlUSEPPK), Letleraagli lialiuni. -
Capolago. 1841, fase. 1 in 8.° , . . fr. 00, 5o 

§ — Indiiizzi e Mere sulla Bancocrazia, - Capolago, 184X, 
fase. 2 in 8.° . . . . . . » í , 25 

§ — La Bancocrazia giudicala in Italia^ in Gennania e in 
Francia, - Capolago, l84r, fase. 2 in 8 ° . . » 2, 00 

§ — La Bancocrazia, o I I gomno di iulli gli inleressi morali 
e maieriali di una nazione rappresentati per azionij Cate-
chismo per insegnare i veri mezii di arrivare alia riforma 
sociale per vía della neuti^ililá fra i l pensiero, le braccia e la 
propriela. - Capolago, 1841 , fase. 1 in 8.° . » 00, 5o 

g — Le/lera al signor Vittore Considerante preeedufa da una 
Inlroduzione sopra Cario FOURIER e i l suo sistema sociali-
stico. - Capolago, 1841, fase. I in 8.° . . » 00, 5G 

§ — i 5 uno per cento, o I I perno del crédito finanziario della 
nazionefranéesej novella combinazione di consolídalo nazio-
nale per abbatlere la potenza monopolislica dcll'aristoerazia 
inglese e del lucullismo dei lupi cervieri della Borsa. - Ca
polago, 1841, fase. I in 8.° . . . . » 00, 5o 

§ — Memoriale al Congresso dei doiti italiani, inditto peí 
mese di setiembre del 1841 in Firenze^ e Scritti dwersi re-
lativi alia proposta di im'associazione filologico-induslrialc 
per la formazione di un nuovoDizionarioitaliano.-Capolago, 
t84i, fase. 1 in 8.° » I , 00 

§ — Progelto di un banco nazionale st'izzero, prccedulo da un 
avviso dcgli editori. - Capolago, fase. I in 8.° . >» 00, 5G 

§ — Progelto d'una cassa di rispannio agricola ed industríale, 
indirizzafo al signor M.e M., seguito da un articolo sopra 
le associazioni industriali. - Capolago, 1841, fase. 1 in 8.° » 00, 5o 

§ — Projekt einer Schweizerischen Nalionalbank. Zurigo, 
1841, fase. 1 in 8.° >« 00, 5o 

§ — Sulle strade ferrate in //aZ/aj ragionamento > con un'Ap-
pendice sullc strade ferrate piemonlesi. - Capolago, 1841, 
fase. I in 8.° . . . . . . " 00, 5o 

t DARU ( P l E T R O ) , Síoria della repubhlica di Venezia; 
Iraduzione dal franeese con note ed illuslrazioni - Capolago, 
1837, volumi 11 in 8.° piccolo . . . » 87, 5o 

§ DELFICO (MELCBIORRE), Memoríe storíche della re-
pnbblica di San Marino. - Capolago j 1842, volume nnico 
in 8.° piccolo » 2, 5o 

§ DBYOTI ( J O H A N N I S ) , De nolissimis in jure legihms 



opera derívala ín lingua ilaliana, - Ancona, t837-38, fa-
scicoli 4 in 8.° . . . . . . fr. 6 , 8̂ 

§ Dictlonnaire (Noweau) de poche fran(ais-allemand et alie-
mand-fran(ahj nouvcllc e'dilion corrigc'e et augmenlee. -
Leipsic, l838, in 12 . ° , e'dilion slc'reolype . .. 5, oo 

§ DROZ (GlUSEPPE), Manuah difilosofia morah, ossia 
De' t'arii sislems iníorno alia sa'enza della vilaj Iraduzione 
dal francese. - Capolago, i836, volóme único in 1 2 . ° » 2, 00 

t FILANGIERl (GAETANO) , Xa Scienza della legisla-
zione e GU opuscoli scelt!, col Contenió di Beniamino CON-
STANT. - Capolago ,̂ i833-i835, volumi 6 in 6.° •• iS^ 00 

§ FORTI (GüGLIELMO), Le Profezie di Daniel nei capi-
ioli V I I , V I I I , I X , X I , X I I inferpelrafe mercé i l rígore 
della cronología e l'auloritá della ¡loria, col riporto a qunndo 
a quando del lesto cbiaico. - Capolago, l 8 4 5 , im volumc 
in 8 .° , caria velina di colla . . , . >• 2, 5o 

f FOSCOLO ( Ü G O ) , Tragedle, aggiunlovi PAUSANIA, 
tragedia di tranco S A L F I . - Capolago, i83l, volume 
único in 16.0 . . . . . » 2, 5o 

§ FRANGOEÜR, Traltalo di meccanica elementares prima 
lraduz,ione italiana falta sulla quinta edizione francese. -
Bologna, 1829, in 8.° . . . . . « ' j , l\0 

§ FRANKLIN ( R E m A M I N O ) , i V í e ¿ / / a n i rífeo. - F i -
renie, l833,in8.0 . . . . . « 0 0 , 7 6 

§ GALLUZZI (JACOPO), Síoria del granducato di Tosca-
na soito i l governo della casa Medid, coll'albero genealó
gico della casa stessa. - Capolago, 1841-1842, volumi 7 
in 8.° piccolo . . . . . . u 2 1 , 00 

§ GARZETTI ( G. H.; , Della Síoria t della Condizione 
d'Italia sotto i l goyemo degli imperalori romani. - Padova, 
Tipografía della Minerva, 184T, volume único in 8.° com-
patlo, a due colonne, caria velina . . . » 21 ,00 

§ — Della Storia d'lialia sotto i l gomno degl'imperaloti ro
mani. - Capolago, i843, volumi 2 in 8,° piccolo >» 5, 00 

§ — Della condizione di Roma, d'Italia e dell'Impero romano 
sotto gli imperalori - Capolago, 1843, volumi 5 in 8.° 
piccolo . . . . » 12, 5o 

f GIANNONE (PlETRO), Storia cmle del regno di Na-
poli. - Capolago, 1840-41, volumi 14 in 8.° picc. •• 35, 00 

— Opere póstame relalive alia della storia - Capolago, 1841, 
volumi 3 in 8.° piccolo 7, 5o 



§ GLN'GUENÉ (L. d i ) , Sioria düla htteralura italiana; 
tradoüa da! profcssore B . PEROTTI , con note cd ¡Ilustra-
zionij edizione rivisla sull'origínale francese. - Fircnzc , 
1826-28, Y o l u m i 12 in 8.° . . . . fr. 96, 00 

•f GIOBERTI (VlJfCENZO), Opere complete. - Capolago, 
1845-46, saranno venli volumi clrca in 12.° , carta velina. 
Ciascun volume con Ierra la slessa materia di un volume 
in 8.° , e cosiera . . . . . . » 3,00 

D i quesla Raccolla sonó giá pubblicate le seguenti opere: 
•Y Del Buono. - VJI . I in 12.0 . . . . » 3, 00 
Y Jntroduzione alio studio della filosofía. - Volumi 4 in S2.0" 12, 00 
•\- Prolegomeni del Prímalo nwrale e cimlé degli Italiani, scrilti 

dall'autore. - y d . 1 in 12.0 . . . . » 3,oo 
j Del Prímato morale e cii'íle degl'Italiani} seconda edizione 

riveduta ed amplíala dall 'autore, - Vol , 2 i n 12.0 >< 6, 00 
t Del Bello. - V o l . único in 12.° . . . >> 3, 00 

Trovas! ora soltó lorchio, a seguito della suddella Rae-
rolla, la seconda ediiione dell'opera Degli errorifilosnfici di 
Jnlanio Rosmini; volumi quallro. 

^ — Del Prímalo morale e cmle degi'Italiani. - Capolago, 
1844, volumi 2 in 8.° . . . . . " 12, 00 

•]• — Prolegomeni del Primalo morale e cirile degl' Italiani, 
scriiti dall'autore. - Capolago, 1846, vol. único in 8.° >» 6, 00 

f GIOJA ( M E L C H I O U U E ) , Sal commercio de' Comme-
slil'ili e caro prezzo del i'iitoj opera storico-leorico-popolare, 
- Avignone, i83o, un volume in 8,° . . •» 3, 5o 

•f — Discorso popolare sulle artij edizione origínale, sola ac-
curala dall'autore, - Milano, 1817, in 12,0 . » 10 ,00 

— — Ideología; tihieme origínale, sola aecurata dall'autore. 
- Milano, 1828, volumi 2 in 8.° . . . » 6, 00 

+ — Filosofia della statislicaj edizione origínale, sola aecu
rata dall'autore. - Milanoj 1824, volumi 2 in 4-° " 20, 00 

- ¡ - ~ , Esercizio lógicoj edizione origínale, sola aecurata dal-
l'aulore. - Milano, 1829, in 8." . . . •< 4 ' ^0 

§ GOGÜET (abate), Dell'origine delle leggi, arti, scienze, e 
loro progressi presso gli aniichi popolij traduzione dal fran
cese, - Venezia, 1833-34, voiurai 12 ¡n íS.0 . » 17, 36 

§ GüIGCIARDINI (FRANCESCO) , Sforfa d'ltalia, dal 
J490 al i534. : alia miglior lezione ridotta dal professore 
Giovanni RosiNr, con prefazione di Cario BOTTA, - Piren-



ze, Passigü c Soci, 183^-35, in 8.° compallo a due ro-
lonnc, con rami, legato alia bodoniana . . fr. qo, OO 

g GÜICCIARDINI (FRANCESCO), Storía d'Italia, dal 
1490 al iSS^. - Capolago, i836-37, volumi 8 in 8.° 
piccolo col rilrallo deU'autorc . . . . u 20, 00 

i'Cuida del Milite. - Capolago, |836, volume único in 12.0 
con cinque lavóle in rame ' 6, 00 

§ HEGEL (FEDERICO), Filosofía della Storía, compílala 
dal doltore Edoardo GANS, e Iradolla dal ledesco. - Capo-
lago, 1840, volume único in 8.°, in caria levigala ñ ^, 46 

g — £ a stessa, coll'aggiunla del Mondo moderno o germánico, 
cd un'Appendice sulla queslione religiosa fraf catloUci e 
i protestanti, ce. - Capolago, 1840, volume único in 8." •» 6, OO 

7 HUME ( D A V I D E ) , Storía d'lnghilterm. - Milano e Ca
polago, volumi 8 in 8.° in caria levigala, di cui i Iré primi 
pubblicali dal Bclloni . . . . . . 1̂ 2, o\ 

~ La stessa, i volumi iv , v , v i , v i l c v i n in caria ve-
liiia . . . . , . . » Sg, 06 

g ISNARDI ( L v i G l ) , La- veríta comparata coll'ipolesi 
della pluralitá de' mondi. - Capolago, 1§40> volnme único 
in 12.0 . . 1 . . • . •• 3, 00 

§LAV1ZARI (PlETRO ANGELO), Storía della Valtel-
lina. - Capolago, 1.838, volumi 2 in 8,° piccolo . . 6, 00 

t LEONI (LuiGl), Opere drammatkhe, cioé LORENZINO 
DE' MEDICI , Iragedia j L ' ÍNTRIGANTE, commedia; L A COM-
MED1A IN CASA, OSsia LA FILOSOFIA DI FAMIGI-IA, COm-

mediaj BIANCA DI ROSSIGLIOHE , Iragedia. - Capolago, 
1843, volume único in 12.0 . . . . > > 3 , 5 o 

t LLORENTE (G. A,), Storía critica dell'Inquisizione di 
Spagna, compendíala in lingua francese da Leonardo GAT-
LOISJ prima versione ¡laliara. - Capolago, 1837, volume 
único in 16.0 . . . . . . » 4> 00 

tLUCIANO, Opere, volgamzate da Guglielmo MANZI, -
Capolago, i832-36, vol, 6 in 32 .° . . . » g, 00 

§ MACHIAVELLI (NlCCOLÓ), Belh Isíorie fiorenline. -
Capolago, -1842-43, volumi 2 in 8.° piccolo . » 6, 00 

t — 11 Principe, seguilo dagli opsscoli slorici e polilici dello 
slesso. - Capolago, 1842, volume único in 8.° piccolo » 3, 00 

§ — Discorsi sopra la prima Beca di Tito Liño. - Capolago, 
j 8 4 3 , volume único in 8.° piccolo . . . » 3, 5o 

§ •— Dell'Arte della guerra, con allri deltali relalivi all'arle 
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itiililare, c con un opuscolo di diverso antore, inlilolato: i a 
mente di un uomo di Stato. - Capolago, l843, volume único 
in 8.° piccolo . . • • • . / r . 3, 00 

§ MAGENTA (PlO cavalierc), Biccrche sulle pie fonda-
í íom', - Pavia, i838. in 8.° . . '. • /|, 50 

§ MALACARNE (VmCENZO), Dialoghetti per l'isim-
zione delle leeatríci di villa. - Padova, 1809, in 8.° " I , 00 

§MANDOSIO ( G A R L O ) , NUOVO vocalolario ilaliano-la-
iino e lalino-ilalianoj correlto, accresciuto ed accomodalo 
ali'uso delle scuole d'Ilalia da Girolamo TIUABOSCIII, C r i -
r.ovretto ed amplíalo nuovamenle in Livorno, col V o c a b o -
JariO d o m e s t i c o inserito a' suoi luoghi, ed i nomi, in 
fine, delle province, cilla, ce, ce, - Livorno, i 8 3 2 , ih 8.°» 4' 4^ 

§ MANNO (barone GlDSEPPK), Sioriadi Sardegim. - Ca
polago, 1840, volumi 3 in 8.° piccolo . . " £)> 00 

§ MANZONÍ (ALESSANDRO), Operé. - FircnzCj Passigli 
e Soci, l 8 3 2 , in 8.° compallo a due eolonne, col rilrallo 
dell'aulore c sci vignelte . . . . . . 25, 00 

§ — / promessi sposij sloria milanese del secólo decimosetlimo, 
con illustrazioni traite dalla Storia lombarda del secólo deci-
moseiiimo di C E S A R E CANTÜ. - Firenze, i834-35, vo
lumi 3 ¡n 12.0 •> 12, 00 

t MARONCELLI ( P l E T R O ) , Addizioni alie Mié Pri-
giqni di SILVIO PELLICO. - l l a l l a , 1842, ¡n 24.0 >• 2, 00 

§ MARTINI (LORENZO), Paíologiagenérale. - Capolago, 
l834 , volumi 2 in 8.°, col rilralto dell'aulore . » 12, 00 

g — La síessa, in caria velina fina . . . » i 5 , 00 
§ — Polizia medica. - Capolago, 1834, volnme único in 8.°, 

con lavóle in rame . . . . . , » 6, 00 
§ — La slessa, ín carta velina fina . . . >• 7, 5o 
§MAYGRIER (G. P . ) , Nuove dimóstmioni di ostetrícia, 

con ollanta tavole in rame cd un testo ragionalo; prima ver-
sionc ilalianaj con annolazioni ed aggiunle del chirurgo Marco 
FOSCARIKI. Seconda edizitíne. - Pisa , 1843, in dieci di
spense . . . . ' . . - -.- . „ 3 3 , 6 0 

f Medico (i l ) omeopatico di casa e di viaggíoj ossia Manuah 
indispensabile ad ogni persona, ed in particolare a tuíti i pa-
dri difamiglia che dimorano in campagna lontani dai soc-
corsi del medico j onde potere, senza essi, nc' casi di subila-
vea malattia, da sé stessi aiularsi ne' primi momenti del male; 
traduzione dal tedesco. - Capolago, 1840, volume tniico 
in 8 ° . . . . . . . . .. 4, 00 



>• _ : / - 9 ... - : v " \ • " 
t Memork sulla mía e sugli sctitli di G l ü S E P P E MON-

TANI- - Capolago, l 8 4 3 , un volume in 12 .° grande ín 
carta velina . . . . . . . //-. 3, 5o 

§ Mente (la) di un uomo di S/aío. - Capolago, l 8 4 3 •> 0 0 , 5o 
t MERY E BARTHÉLEMY, l l figlio deü'uomo, o 

Ricordi di Vienna. -Bruxelles, 1829, in 8.° . >» 1, 5o 
§ MICALI ( G l ü S E P P E ) , L'Iialla avanti i l dominio de' 

Romani. - Capolago, 1842, volumi 3 in 8.° piccolo » 7, 5o 
t MICHELET e QUINET (Profcssori), De' Gesuilij 

lezioni recítate nel Colleglo delto di Francia in Parlgl nel se
rondo semestre dell'anno scolastlco 1842-1843, seguite da 
un'Jppendlce del P . QUINET e dalla sua Rlsposla ad uno 
scríttó Intitolato: Alcunc Osservazionl, di monsignor arcwe-
SCOÍ'0 di Parlgl. - Parigi, l844 > un volume in 6.° » 3, 00 

§ MICHELET (professore), Storla della Repubbllca romana} 
prima Iraduzione iíaliana. - Capolago, vol, 2 in 8.° . » 10, 00 

Sj — La stessa. - Vol . 3 in if).u . . . . » 7, 5o 
t MICHITELLÍ (FRANCESCO),Tragedle,001 R E M A N -

rnEDt, I L BATTISTA, AGAMADECA, DABTULA . - Capolago, 
1841,'volume único in 16.0 . . . . » 2, 5o 

§ MISSIRINI, Sermoni. - Livorno, 1829, in 12.0 gr. .. 1, 68 
§ JV10NTI (VlNCENZO), Operes co1 ríiraüo deli'autore, e 

con un fascicolo d'Appendice. - Italia, vol. 8 in 16.0 •> 27, 5o 
§ — Cántica in morle di Lorenzo Maschewni, coi due ultimi 

canti editi per la prima volta. - Capolago, i83l , in 12.0, 
caria velina . . . . . . . . » I , 5o 

§ MÜZZI ( S A L V A T O R E ) , I'libri delle prime elá, ossia Rac-
colla dicento nofelline. - Capolago, i843, in 16.0 pico.» 1, 10 

t NICCOLINI (GlO. B A T I I S T A ) , Tragedle^úoe. MATIL
DE , NABUCCO (con una chiave d'intelligenza), ANTONIO 
FOSCAIUNI , GIOVANNI DA PHOCIDA, MEDEA, POLISSENA, 
EDIPO, INO E TEHISTO , LODOVICO SFORZA DETTO IL 
MORO. - Capolago, i83i, volumi 2 in 16.0 . » 6, 00 

' NB, Le suddette tragedle si vendono anche separalamenle 
al prezzo di un franco ciascuna, 

f —Lodovico Sforza detto l l Moroiix^Ah, - Capolago, l833, 
in 8.° grande, e caria -velina . . . . « 2, 5o 

íj Noilzle Intomo la vita e gil scriill di Simando de' Sismondi. 
- Capolago, 1844» in 8.° . . . . » 00, 60 

§ Novae disquisitlones de Deo tribus libiis comprehensat sup l ib . I , 



, - - •' ' • lo -; 
D$ volúntate Bei; lib. I I , De infellectu Deis lib. I I I , De 
omnipotentia Dcij ubi de Gralia, de Praedestinalione Sanclo-
rum, et Reprobatione improborum. - Lugano, i843, volume 
único ín 8.° fr. 8, So 

A queslo tcrranno dielro due alíri volumi, che serviranno 
di schiarimenfo grandissimo , con queslo ti lolo: 

Fragmenta Cosmologiae, seu Cosmologiae quarumdam quaestia-
num potiomm solutio. 

Oualuor disseríationes: De creatione, De consen'aíione et De 
concursu Dci ad actiones entium materialium et intellectua-
lium. (Smo sollo i lorchi). 

§ OMMA (Gr.), L'arte di corrispondere in lingua frúncese cd 
italiana, ossia segretarío moderno, esibente rególe ed ossewa-
zioni aí'i'alorate da modelli di lettere d'ogni sorta , scelte fra 
le migliorí deJ piú celebri autori d'ambedue le nazioni. - Mo
naco, i838, in 12,° « 4' 00 

§ ORAZIO FLACCO (QUINTO), ¿ ' a ^ Epistole cd Arte 
Poética; Iraduzione di Tommaso GAnoALto. - Capolago, 
1882, un volume in 32 . ° . . . . " 1 , 5 o 

f Ordine dietético omeopaíico > e Trattato esteso dci dolori dei 
denti e dci relatiri rimedi omeopalici. - Capolago, 18^0 , un 
opuscolo ín 8.° . . . . . . » 00, y.1) 

t PAGANO (FRANCESCO MARIO), Opere mte esísiefití} 
ció sonó: ¡ sei Saggi politici dei principi, progressi e deca-
dcnza della societá, con la Introduzionej i l Saggio del gusto 
e delle bel le artij i l Discorso sull' origine e natura della poe
sía; i Principidel Códice pénale; la Teoría delle pruore, 
menti Lógica de' probahili; le Considerazioni sul processo cri-
minale; e la Prefazione ai Principi del Códice pénale; pre-
ccdute da Notizie intomo alia cita ed alie opere di France
sco Mario Pagano. - Capolago, 1837 , vol. único in 12.0 
grande a due colonne, in carta vclina reale, col rilrallo del-
l'aulore inciso in rame, légalo alia bodoniana . » 18, 00 

-J- —Lestesse, precédale faWElogio slorico di Francesco Ma
rio Pagano , serillo dal cilladino MASSA , in cambio delle 
suddelte Notizie; e coll'aggiunla del Discorso recitato da 
Francesco Mario Pagano nella so cietá d'agricoltura , arti e 
commercio in Roma, i l 20 setiembre 17985 del rimanenle i l 
tullo come sopra 20, 00 

§ P A R C H E T T I ( L ü I G l ) , C. R. S.; membro emérito del 
Collegio Filosófico dell'üniversilá di Roma, Poesie, - L u 
gano, l843 , volume único in 8.° . . . " I ; 5o 
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f PARINI ( G l ü S E P P E ) , Giomo, con notej i SupiOMi 

di Gaspare G O Z Z I ; e le Satire di Vittorio A L F I E R I . -
Capolago , l833, voiume único in 32 .° . . / r . 1, JO 

§ PASSAVANT1 (FORTUNATO), La questíone religiosa 
fra i callolici e i proteslanli, comidemta nell'inleresse morale e 
cmle de' popolij lellcra. - Capolago, 1841 , un opuscolo 
in 8.° '. • i • . • • • • »oo, 75 

fPASSERlNí (G. Ji.), Esposlzlone M o síato alluak della 
filosofia tedesca. - Capolago, i844> in 8.° . . " i, 00 

§ PASTA, Calateo de' Medid. - Pisa, 1819 , in 1 2 ° » 00, 56 
Í PELLEGRINI (G. B.), // Credo di un filosofo del <¡l-

ciannovesimo secólo. • Capolago, l 8 4 5 , in i6.ü, caria vc-
; lina, . . . . . . . . • " 00, 'jS 

f PELLICO (SILVIO), Opere complete. - Capolago, 1842, 
volumi 6 in 24.0 . . . . . •> 12, 00 

f — Le stesse.,- Capolago, 1832-37-42, vol. 8 in 32 . ° >> 10, qo 
•y — Le míe prígioni, aggiunl-ovi i Doi'eri degli uomini e la 

Romanza sulla morte del prigionicro nel carcere di Spielberg. -
Capolago, 1842, 3.a edizione in 24.0 1 • " 3,00 

f — L e stesse, colle Jddizioni ál Piero MAUONCELLI.-
Ilalia , 1 8 4 2 • 4> 00 

§ — Dei domi degli uomini. - Capolago, 1834, un volumelto 
in 12.0 . • . . . . . » I , 00 

§ PETITTI (GARLO ILARIONE) , Delle strade ferrate 
italiane e delmigliore ordinamento di essej con una caria coro-
grafica delle strade ferrate d'Italia, - Capolago, 184^ , un 
grosso volume in 8.° grande . . . . " 8, 00 

§ PEPOLI ( A N N A ) , La donna saggia ed amahile; l iLri 
tre. - Capolago, i838, volume único in 12.0 . 5, 00 

— La stessa; bella ediz. in 12.0 grande, caria velina » 6, 00 
t PICCOLOMINI (ENEA SILVIO, poi papa PÍO I I ) , 

Storía di due amanti} col testo latino a fronte e la traduzione 
libera di Alessandro BRACCIO, - Capolago, i 8 3 2 , volume 
único in 8.°, carta velina . . . . » 3, 5ü 

f PIGNOTTI (LORENZO) , Storía della Toscana sino al 
principato, con diversi saggi sulle Scienze ,Lettere e Ar t i . -
Capolago, 1843, volumi 5 in 8.° piccolo . . »» \5, 00 

§ PLATONE, Diáloghi, tradotti in compendio e comenlati 
da Lorenzo M A R T I N I . - Capolago, 1843, vol. 2 in 8.° » 12, 00 

%Poesic Salle de' piú rínomati autorí. - Genova, in 12.p, 
con rami . . . . . , . » 2, 00 
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§ P0TH1ER ( R. G.), Le Pandetle di Gimtima.no , diña

ste in moco ordine, con le leggi del Códice e le Novelle che 
confermanOj spiegano ed abrogarlo le disposlzióHi delle Pan
detle; yersione italiana nolaiilmente corrella ed in gran parle 
rifalta per cura di Antonio BAzzAiunr, col testo delle 
leggi a pié di pagina. - Vcnezia, i835., volumi 8 in 8.° 
grande . . . . . . . Jr. 86, 3c) 

§ — Indice alfabético ragionato delle Pandelte di Giustinianoj. 
compílalo per la prima volta per cura di Antonio BAZZA-
niNi, - Venezia, i835, vúlume único in 8." grande i> 20, 00 

§ — Opere completej secortás ediaione. - Livorno, iS/j/), vo
lumi 21 in 8.°, a due colonne . . . . « dí\, 00 

§ Progetto di riforina dell'Atto fedérale, prepáralo dalla Com-
missione nominaia dalla Dieta riel di i5 marzo i833, acato 
riguardo alie istmzioni ateníate dai Cantoni, e risolto dalla 
Dieta straordinaria nei giorni iSj \[± e l5 maggio dello 
stesso amo, precedulo dai Palto fedérale del 7 agosto i 8 l 5 . -
Bellinzona , i833 , in 8.° . . . . » 2, 00 

§RANKE (LEOPOLDO), Storia critica della congiura contra 
T'cnezia nel 1618, tralla da documenli originali e finora 
sconosciuli; traduzione dai tedesco. - Capolago, 1834, vol. 
único in 16.0 . . . . , . o 2, 00 

§ RAVOIRE ( L A Ü R E N I ) , De la musique et de la pein-
lure j de leurs effets sur les kommes en general, et de leur in-
fluence sur les moeurs. - Cnpolago, i833, in 8.° . I , 5o 

{¡REDI (FRANCESCO), Consulti medid, scelli ecomenlati 
daLorenzoMARTIN!.-Capolago, l83l, vol.único in 8.° » 3, OO 

§ Regolamento per gli uffizi per la consercazione delle Ipoleche 
nella Repubblica e Cantone del Ticino. - Bellinzona, 1837, 
in 8.? . » 00 , 5o 

tRENÉE (AMEDEO), Storia de'Francesi dál principio del 
ngno di Luigi X V l fino alia riunione degli Stati Gmerali. 
- Capolago, 1846, vol. 1 in 8.° . . . » 5, 00 

tRORERTSON (GüGLIELMO), Ricerche storichesull'In
dia antica, sulla cognizione eñe gli antichi ne ai'evano, e sui 
progressi del commercio con questo paese avanti la scoperla del 
passaggio del Capo di Buona Speranza; con note, supplí-
menti ed iliustrazioni di G. D . ROMAGNOSI; terza edizione 
con aggiunte. - Prato. in 8 ,° , con carte geografiche >» 14, OO 

t ROSA (NORBERTO), / due Asini; sestine. - Capolago, 
l845, in 16.° . . . . . . » 00, 5o 

http://Gimtima.no
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§ Saggio Stallsüco di Buenos Aym e delle promice unite del 

Rio delta Plata e della repubblica di Bolívar. - Capolago, 
iSSa, volunie único in 12.p . . . , fr. 2, 00 

t SAINT PRIEST (Comte ALEXIS DE ) , Histoire de la 
chute des Jcsuites au dix-huitieme siécle. - Capolago, i S ^ S , 
nnvol . í n l 2 . 0 . . • • . . » 4> 00 

i ' SARPI (frá P A O L O ) , Salte lettere inedite. - Capolago, 
i833, volume único in 16.° . . . . » 2, 5o 

§ S A V I (doltor PAOLO), Ornitología loscanaj ossia Descri-
zione e storía degli uccelli che troi'ansi in Toscana; con l'ag-
giunta delle descrizioni di tutli gli allri propri al rimancnie 
djltalia. - Pisa, 1827-31, volumi 3 in 8.° . « 16, 80 

t S C H I L L E R (FEDERICO), í / ona della guerra de' Tren-
t 'ami; Iraduzione dal Icdcsco di Antonio BENCr. - Capo-
lago, i 8 3 2 , vol. 2 in 16.0 . , . . » 4> 00 

f — / Masnadieri, drammaj traduiione dal tedcsco. - Capo-
lago, i83i j in 16.0 » j , 5o 

§ SCHMIDT (ODOAKDO), Belimazione della Storía della 
filosofía; traduzione dal tedcsco, - Capolago, i 843 , rolume 
único in 8.° . . . . . . >» 4> 00 
SEGNERI ( P A O L O ) , La manna dell'anima, ovvero 
Esercizio facile e fruttuoso per íutti i giorni dell' amo, • F¡ -
renze, l834-36, Tolumi 11 in 32 . ° . . » 22, 00 

§ S E R R A ( G l R O L A M O ) , Storía deW aniica Liguria e di 
Cenoi'Oj con note degli editofi, ed u n ' A p p e n d i c e CIIK 
congiunge quesla storía agli Annali del celebre RoNFA-
DIO. - Capolago, i 8 3 5 , volumi 4 in 8.° piccolo » 10, 00 

i - SISMONDI(G. C. L . SIMONDO DE'), Storía de' Fran-
cesi; Iraduzione italiana. - Milano e Capolago, i 8 2 l - l 8 4 4 i 
Tolumi 3o in 8.°, in carta levígala . . . » i 5 5 , 04 

\ — La stessa, dal volume v i al x x x , caifa velina « 2,40, 76 
\ — Storía delle Repulhliche italiane de' secoli di mezzo; Ira

duzione dal franccse, con annolazioni di Stefano TICOZZI c 
d'altri, - Capolago, volumi 16 in 16.0 . , . » 54, 5o 

t —La stessa. - Volumi 10 in 8.° . . . » 58, 96 
§ — La stessa, in carta velina e adorna di 24 bellissime ínci-

sioní . . . . . . . . 1» 70, 00 
•J- — Storía della caduta dell'Impero romano, e della decadenza 

della cií'iltá, dall'anno 25o al IOOOJ versione italiana di 
Cesare CANTÜ, ricorreita e redintegrata - Capolago, i836, 
volume único in 8.° , in carta levigafa , . « 6 , 66 
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t SISMONDI ( G . C. L. SlMONDO DE ' ) , Sloria ddia 

cadida ddl'Impero romano > e della decadmza dclla fUnlfáj 
dall'anno 25o al 1000. - Capolago, l836, volume único 
in 8.°, in caria velina c legato alia bodoniana . fr. 10, 68 

•j- — Za jlessaj volumi 2 in 8.° piccolo . . " 5 , 00 
— Sludi intorno all' Economía polilica. - Capolago, 18^0, 
volumi 2 in 8.° . . . . . • " 9, 80 

§ — La ¡lasa, - Uu vol. in 8.° . . . . »• 9> 5o 
t — Sludi inforno alie Coslituzioni de' popoli liberi - Capo-

lago, 1839, volume único in 8." . . . >» 4, 55 
y — Ciulia Sema, ossia L'anno CDLXXXXII nelle Gallie; 

romanzo síorico. - Capolago, J840, volumi 3 in 12.0 » 7, 5o 
— La síessa opera. - Volume único in 8.° . . » 4» 10 
t STERNE (LOUENZQ) , Viaggio ¡enlimcntaíe di Yorich 

lungo la Francia e l ' llalla; con annolazioni di Didimo 
Cnrunico (Ugo FOSCOLÜ). - Londra (Milano) , 1823, in 
16.° piccolo , . . . . . " 1, 00 

t STRASZEWICZ (G imWPl í ) , l Polacchi dellarivo-
luzione del 29 ncmiibre l83o, ossia Rilraüi dei personaggi 
che /¡armo figúralo ncll'ullima guerra dell'indipendenza polac-
ca, accompagnati da una biografía per ogni ritrafto. - Capola
go, 1837, volumi 2 in 8.p, divisi in 22 fascicoli, al prezzo 
di franchi 2 cadauno . . . . . . 44> 00 

§ TAVERNA (GlDSEPPE), Prime hitare de'fanciulli. -
Ancona, 1837, in 16,0 piccolo . . . » I , 70 
Ufficium Beatae Mariae Virginis, S. Pii V P. Max. jussu 
cdilum, el Urbani V I H auctoiilale recognilum, - Forol iv i i , 
1820 j in 32 .° . . . f . . « 00, 60 

§ U/fizio della Bcala Vcrgine María, secando la ríforma di S. 
Pió V, Clemente V I I I ed Urbano V I H , per uso delle con-
fraterniíe. - For\i, 1835, in 4-° • • • » 2, 00 

§ THIERS (ADOLFO) , Storia del Consolato e dell'Impero. 
- Capolago, vol. 10 in 16.0. Sonó usciti i cinqnc primi vo
lumi . . » 12, 5o 

g — Storia del Consolato e dell'Impero di Napoleones prima 
traduzione italiana. - Capolago, vol. 10 in 8.°, carta velina 
fina. Sonó usciti i cinque primi volumi . . >• 25, 00 

§,— Hístoírt du Consulat el de l'Empire. - Capolago, due 
grossi volumi in 8.° grande, a due colonne, divisi in 20 
fascicoli, al prezzo di un franco ciascuno, E useilo i l primo 
volume . . . . . . . • 10.00 
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§ — Hhtoire de la Réfolution franfaise, revue ct corrigc'e par 

l'auleur. - Capolago, volumi 5 in 12 .° . Sonó usciti i Iré 
primi volumi, ai prezzo di fr. 3 , cent. 20 ciascuno fr, g, 60 

t THOMAS (M. D. ROBERTO) , NUOPO Irattato di me
dicina pralica, csibente i caralteri, le cause, i sintomi, i l 
pronoslico, i reiultali palologicij e ii miglior melodo di cunt 
per le malaltie di tulti i climij fradoüo sulla quinla edizione 
inglese, e considerabiimente accrcsciuto dall'autore - Pisaj 
1818-24^ vol. 4 in 8 ° 14, po 

§ — Traílato delle malaltie del/a gravidanza e del puerperio; 
prima traduzione ilaliana. - Pisa, 1827, in 8.° . » 00, 84 

§ Tratlato della malattia dei hamhini; prima traduzione ita
liana. - Pisa, 1827, in 8.° . . . . " 00 , 84 

S VACCA' BERLINGHIERI (professore A N D R E A ) , 
Della esofagotomia e di un nuoi'O método di eseguirla. - Pi
sa, 1820, in 8.° con rame . . . . >> 1, 1?. 

§ — Nuoi'O método di curare la Tiicliiasís; memoria. - Pisa, 
1825, in 8.° con rame 0 0 , 8 4 

§ — Lellera respomñ'a al diiarissimo caváliire professore Scarpa 
sulla litotqmia. - Pisa , in 8.° . . . . " 00, 28 

§ — Memoria sopra i l método di eslrarre la pielra dalla fescica 
orinaría per la lia dell'intestino relia. - Pisa,, 1821, un vo!. 
in 8 ° ' . . . ' . . . '.. » 6, 16 

§ VANZONI (GARLO ANTONIO) , Grammatica ragionata 
della lingua italiana} seconda edizione rivedula dall'aulore, 
c da lui accresciuta di due elaboratissimi Tratfatl, uno 
di oriologia, l'allro di ortografía. - Livorno, 1834, in 12.0 
grande . , . . . . . . >• 5, 00 

§ VASARI (G lOUGIo) , Opere. • Firenzej 1822, volumi 
6 in 8.° , divisi in 12 volumi, adorni di J55 ri l ral l i » 67, 20 

§ VELPEAU (A. L.), Embriología ed 01/ologia umanas 
prima traduzione italiana, corredaia di quindici lavóle e di 
note. - Pisa, 1842, in due dispense in 8.° . >• 8, Í̂ O 
Vérile (la) rendue sensible, ou Essais sur la cmlisaiion, par 
S. L , - Capolago , i83i, in 8 ° . . . . . 1, 5o 

t VERRI (PlETRO), Storia di Milano, colla continuazione 
del barone CüSTODI, e i lesli latini tradotti dal conté Luigi 
Bossi, - Capolago, 1837, volumi 4» in 8.° piccolo >. 10, 00 

i} VILLA (FRANCESCO), Manuale per la tenuta dei regí-
strí, ossia Esposizione teorico-pratica del modo di tenere i regi-
ftri a scríttura semplice e doppia; opero metódica ad uso degli 



sluder.li di conlabilila c delle persone d'affari. - Ancona , 
l838, fasci'coli 3 in fogüo . . . . fr. ^ , 0 0 

§ VIRGILIO (MARONE), Eneidej volgariz,ia{a da Micliele 
Leoni. - Pisa, 1821, vol 2 in 8.° . . . « 5 , 60 

§ Vi/e d'ilhntri Italiani, scrille da celehr! aulori. - Ancona, 
íascicoli 12 in 8.°, con diversi ritralli in litografía » If, o4 

§ VOET ( G l O V A N N l ) , Comento alie Pandette di Giusfi-
mano, prima versione italiana. - Venezia, l838, volumi 
.7 in 8.° . . . . . . . 137, So 

§ ZSCHOKKE (ENRICO) , La Val d'Oros schizto di 
costumi svizzcri: racconlo; iraduz. i lal . - Capolago, i844> 
2,3 cdi i , , un vol. in J6.0 . . . , ' J> 2, 00 

C O L L E Z I O N I SPEGIÁLI 

CHE SI COMPONGONO COLLE OPERE EDITE 

DALLA TIPOGEAFIA ELVETICA 

Collana di Storici delle cose d'Italia in genérale 
e dei particolari suoi Stati, in 8.° piccolo 

Storia genérale d'Italia 

BOTTA ( G A R I F O ) , Storiad'Italia in continuazione a quella 
del Guicciardini, sino a\ 1789 . , . . Volumi j z 

— Storia d'Italia úal 1789311814 . . . -•. 6 
GARZETTI (G. B.), Bella storia d'Italia sotlo i l gomno 

dcgli imperatori romani . . . , . » 2 
~ Della condizione di Roma, d'Italia e dell'Impero romano 

soltó gli imperatori . . • . . . . » 5 
GUICCIARDINI (FRANCESCO); Sioria d'itaiiaáú 1490 

al i 5 3 4 J alia miglior lezionc ridolla dal professore Giovanni 
Rosmi . . . . . . . . » 8 

MICALI (GlüSEPPE) , L'ltalia avanfi i l dominio de' Ro
mani ' ,. ' ' . . . -. . . » : , 

: . , . Volumi 36 
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Biporlo í'olumi 36 

MICHELET, Sloria della Repubblica romana; prima vcr-
sione italiana . . . . . . . >< 3 

SISMONDI ( G . C L. SiMONDO DE'), Storia ddk Re-
pubbliche ilaliane dtisecolidi mezzo; Iradolla in italiano, con 
annolazioni di Stefano TICOZZI e d ' a l l r i . . . 16 
Sloria della cadula deWImpero romano e della decadensa 

deíla emita} dall'anno 25o al IOOOJ versione italiana di 
Ctsare CANTÜ, riconetta c rcdiniegrala . . . >• 2 

Storie de' particolari suoi Stali 
liORPADIO {IXCOVO), dnriali della repubblica di Gcnora » x 
tOLLETTA (P lETRO)} Sloria del reame di Napolij d<ü 

i734 al 1825 . . . • . • . « 4 
DARU ( P l E T R O ) , Sloria della repubblica di Venezias tra-

duiione dal francese, con note ed illuslrazioni . . » H 
DELFICO ( M E L C n i O R R E ) , Uemorie sloríefte della repub

blica di San Marino . . . . . . " I 
GALLUZZI (ÍACOPO RlGDCCIO), htoriadel granducato 

di Toscana sollo i l gomno della casa Medid . . j 
GIANNONE ( P l E T R O ) , Istoria cwile del regno di Napoli 

(fino ai X734) >» 14 
— Opere poslume relative alia detta sloria . . . » 3 
LAYIZARI ( P l E T R O A N G E L O ) , Sloria della VaMltna » 2 
MACHIAVELLI (NlCCOLÓ,), Delle hlorie fiorentine 2 
MANNO (GlüSEPPE) , Sloria di Sardegna . . « 3 
PIGNOTTI ( h O K E n z o ) , Sloria della Toscana sino alprin-

cipalo; con diversi Saggi sulle scicnzc, leltere ed arli . « 5 
SERRA (GlROLAMO), Sloria dell'antica Liguria e di Ge

nova . " 4 
VERRI ( P l E T R O ) , Storia di Milano, colla continuazione 

del barone CüSTODI, c i tcsii latini Iradotti dal conté 
Luigi Bossi " 4 

MonograGe storiche italiano 
AMARI (¡VIlCHELE), La guerra del Vespro Siciliano » a 
RANKE (LEOPOLDO), Storia critica della congiura contra 

Fenes/a M¿ 1618; traduzione dal fedesco . . >> x 

Tolale dei volumi 121 

Prcizo di lulli i 121 volumi . . . . effeílivi franchi 322, 5o 



Biblioteca Storica di tutti i tempi e di tuttc le nasioni 

in 8,° grande. 

C O L L E T T A ( P l E T R o ) , Sloría del reame di Napoli, Jal 
J734a1i825 . . . . . * . co/u»«- 2 

HliGEL (FEDERICO), Filosofia della Síoria, compilata da 
Oiloardo GANS , e Iradotla dal tcdesco . . . " 1 

HUME ( D A V I U E ) , S/tina ¿-7ng//í7íí/Ta . . . » 8 
MICHELET, Storia della Bepubhlica romana j prima ver-

sione italiana . . . . . . , » 2 
BÉNÉE A M E D E O , Contmuazione della Storía de' Fran-

cesi di SlMONDO DE' SlSMONDI fino alia Rivoluzione 
francese . . . , . . , • . " I 

SCHMIDT ( O D O A R D O j , iWweaaíoKd della sloria della 
fílowfíaj traduzione da! tedssco . . . . » 1 

SlSMONDI (G. C. L. SIMONDO D E ' ) , Sioría della ca-
dula ddl'Irnpíxa romano e della decadenza della íitrilíá, dal-
l'anno 25o al IOOO; versione da! francese di Cesare CANTU >> I 

—• Sloría dei Francesi . . . . . . . 3o 
•— Storía delle repuhbliche italiane de' secoli di mezzo ¡ tradu-

^ione dal francese con annolazioni di Slefano Ticozzt e 
dJaltri . . . . . . . . " 1 0 

T H I E R S (ADOLFO) , Sloría del Consolólo e dell' Impero. 
(Sonó uscili cinque volnmi) . , , . , « 1 0 

Totale sin qu! dei volumi di qucsla Collezione 66 


