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V I D O N C E S A R E O P 0 2 Z I , A B B A T E D E L L A 
Cohgregazione Benedettina di Monte Oíiveto , Professore di 
Mattemática nella Universitd della Sapienza di Roma , Esa- ' 

minatore dei Vescovi, Bibliotecario della Biblioteca 
Imferiali , Corrispondente con le f iu celebri 
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'Nació el hombre sugeto a la pensión del trabajo* 
Campornanes, Industria popular , pag. i . 
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E C C E L L E N Z A REVERENDISSIMA. ; 

^ E ali'illustre vostra nascita , ne a i r^m-
piego importante ed onorevole Eccellenza, 
i l quale v i é dalla Santa Sede adossato, pre
sento io questo abbozzo d'un^trattato di Edu-
cazione Claústrale. V o i ben sapete, Monsigno-
re , che io per lo piú considero Tuomo nudo, 
vestito soltanto de meriti personali 9 e spoglia-
to della vernice del mondo, la quale per mez-

a 2 zo 



zo delle frcdcíe ceneri deg-li A v í , e dellc diani^ 
ta , ed onori, non impone, che al Volgo on
de per un solo dovere di societa plegar si do-
vria i l capo a questo immenso lanuto grcgge 
di Enti inutili, che camminano i l mondo, i qua-
li sonó dalla necessica,o dall'adulazione incen-
sati. Basca conoscervi, per comprendere appie-
no y che non avete bisogno di crafre fuori di 
voi la vostra gloria. L a solidicá delle vostre 
massime 3 la rettitudine del vostro pensare, la 
ben fcndara , e non puerile Religione, Tesem-
pió in tutte le vostre azloni, Tassiduá attenzio-
ne per lo adempimento del vostro impiego, la 
vostra affabiiita, la politezza del tratto, la si-
curezza della vostra parola , tuttocib unito as-
si eme potrebbe essere i l motivo di questa De
dica , ma non lo é. I l vostro cuore, e la mia 
gratitudine per avermi accordato la vostra ami-
cizia per lo spazio di anni ventisei, con mille 
ccntrassegni di bonta, che non avece cessato di 
darmi sempre, sonó i soü titoli , sopra i quali io 
mi appoggio per presentarvi questo fruteo dí 
qualche ora di ozio. Non posso darvi di piú, 
perché son troppo piccolo , e la riconoscenza 
deli'animo mió é troppo grande per contentar-
mi di cosí tenue tributo. I l fine di questo libri-



cciuolo e di renderlo ucile a Religiosl. Ques
eo non vi riguarda , ma chi sa, che una vol
ca non possa riguardarvi. Comunque pero sia 
per ersere i l di luí destino, poco o nulla m* 
importa , ritrovando io la mia consolazione 
neir incenzione, che me lo ha dettato. Vo i r i -
conoscerete, Monsignore , fácilmente in queste 
mié espressioni, la fermezza del mió carattere, 
la quale ha spesse volte esercitata la vostra 
pazienza ed oltre a cib eccovene un altro esem-
pio. Egli é costume y anzi egli é un dovere 
di non far Dedica alcuna a persona di mérito 
senza prima alia medesima chiederne la permis-
sione. Se io vene avessi fatto parola, ero per-
suaso, che la vostra modestia me lo avrebbe 
proibito ma come che volevo assolutamente 
farlo, ho cercato di non darvene nemeno al-
cun sospetto. Forse ho ardito un poco troppo, 
se puré Tefíetto della forza d'una gratitudine 
pub chiamarsi ardimento \ má in qualunque 
maniera si prenda daU'E. V . questa faccendaj 
io ho pensato cosí. M i taccio, Monsignore, so-
pra le altre qualita vostre , e son sicuro , che 
non mancheranno Penne piú eloquenti della 
mia , le quali v i renderanno giustizia. E poi 
non voglio, che possiate sospettare in qualche 



rnia parola , ne lusinga, ne adnlazione. Conos-
co bastevolmente la probitá del vostro caracte-
re ^ e voi conoscete bastevolmente i l mío. Non 
mi resta per tanto 3 che a rmovarvi i sentimen-
tl della mía eterna gratitudine, e di rispettOj 
e stima, con la quale con tutto Tossequio mi 
protesto. Ecco tutto. 

JDi V, E . Revercndissima 

Z/milissmo , ohhligatissimo e devotlssímo 
Servo Don Cesáreo JPozzu 
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su Ju JL Jl He -rs. 

D E L L ' A U T O R E 
A L R E V E R E N D I S S I M O P A D R E D O N C E -

sare Scarselli, Abbafe Genérate delta Congregazione 
Benedettina di Monte Oliveto. 

A virtíi , Padre Reverendissimo, nutre in se me-
dessima , e porta seco la piü preziosa ricom-

pensa, ond'é , che i ' uomo saggio contento di posse-
derla ^ fugge lo splendore degli onori, con lasciare 
ad altrui rambizione di giungervi tnon cercando egli 
che meritargli. Per la qual cosa le distinzioni ono-
revoli , che danno rango d' autoritá, conferiré non si 
devono, che ad uomini di mérito consumato , o ad 
uomini capaci destruiré gli altri con i loro esempi, 
condurli colla saviezza, e far regnare da per tinto ii 
buon ordine, e la tranquillitá quindi egli e eviden
te , che questi soli meritano di riempiere que'posti 
eminenti, che la gloria circonda, e allorché vi salgo-
no con indifferenza , e timore , il Publico pieno di 
coníidenza nella loro virtu accompagna il loro trion-
fo colla sicurezza d'una futura felicita. Con questa 
idea,che ora vi presento , ricordatevi c ió , che é pas-
sato irá noi son quasi ormai cinque lustri , allorché 
inalzato voi fuste alia prima dignitá della nostra Con
gregazione j L a vostra modesta , má ben radicata 
viníi si spavento d'un onore , che ancor giovinetta 
non credeva convenirgli, e senza participare del pla

ce-



(víil) 
cere»m somíglíevoíí circostanze naturale alPumani-
tá, riguardavate solo quella carica come superiore al
ie vostre fbrze,onde é , che lungí d'essere abbaglia-
to dallo splendore della dignitá , di cui vi vedeste 
vostro malgrado coperto , non fuste immerso , che 
nel pensiere degli oblighi, che un tal rango v' im-
poneva. Má noi eravamo giá persuasi,che la felicita 
del nostro Publico doveva essere il frutto del vostro 
inalzamento , mentre avreste a gran passi camminato 
su le traccie del nostro santo Fondatore,e de'vos-
tri illustri Predecessori. E d in fatti appena comincia-
ste Pesercizio del vostro publico ministero, che si al
zo in vostro favore rammirazione, e la stima di tut-
ti, e quella riputazicne, che tanti grandi uomini avan-
ti voi non avevano aquistato che dopo lunghi trava-
gli , vi fu accordata in una etá , ove gli altri comin-
ciano appena a conoscerne il prezzo. Si presento agü 
occhi di chiunque vi conosceva una pietá solida,sem-
pre ferma , e sempre costante né'lla prattica de sacri 
doveri della Religione , una semplicitá di costumi 
degna de'secoli innocenti de'nostri Padri, un allon-
tanamento intero da un certo severo fasto, che pro
fana le cariche j una modestia, che nascondeva a voi 
stesso una parte della vostra virtü,e che costantemen-
te avreste voluto nasconder tutta alia vista del Pub-
blico. Egli é generalmente costume,che allor quan-
do si parla d*uomini singolari,si sfugge per lo piii 
di condurre i leggitori su i loro primi anni per lo 
íimore d'incontrare passioni a coprire , o debolezza 
a scusare. INulla di questo temer si pub scorrendo la 
vostra prima etá, e ne chiamo in testimonio quelli, 
che hanno avuto il placeré di conoscervi nella piíi 
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tetiera fatidullezza. lo medesimo, come voi bene vi 
ricordarete, a cui non copriva le nostre guancie an
cora segno di lanugine, ne fui a lungo tempo vera-
ce spettatore , allorché entrammo tutti due in etá di 
anni dodici nel Monastero della Congregazione di 
Monte Olivero di Bologna. Mi ricordo ben chiaro, 
come ricordar selo denno i nostri compagni, quante, 
e quante volte chi era determinato alia nostra edu-
cazione mostrava voi a dito ad esempio nostro, per 
norma .e modello da giornalmente seguitarsi, poiche 
il distacco, e la mortificazione delle passioni acom-
pagnava le vostre operazioni abbenche giovanili , e 
fin d'allora colla soliditá de'vostri sentimenti e coll, 
adempimento delie massime, e dei doveri ¡mpostivi, 
il che non suol essere per gli altri , che il penoso 
frutto del tempo , meritaste quella lode la quale non 
é , che il tardo tributo della posteritá. Quindi é , che 
r opinione , che si concepi del vostro mérito , le tes-
íimonianze, che vi sonó sempre state resé da miglkn 
ri Soggetti della Congregazione, vi son servite come 
di scala per arrivare alia sommitá del l 'onore»a cui 
ora per la seconda volta la Congregazione vi ha des-
tinato , avendo la vostra stima formato giá in suo fa-
vore il piu sicuro, e il piíi perfeito elogio , che Tuo-
mo virtuoso possa ricevere. L a vostra vita é stata 
sempre una perpetua censura a piü deboli nelle res-
pettive loro canche. Pieno di rettitudine, di probitá, 
di attaccamento alia nostra Congregazione, la veri-
tá fú sempre rúnico oggetto delle vostre ricerche, 
mentre applicato alTesame di ciascuno affare, come 
se non ne aveste , che ad isbrigarne un solo, li nego-
zi ancor meno importanti , come se fussero stati H 
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plii ardul, vi parvero ugualmetite degnl della vostra 
attenzione,, poiche sempre esatto e scrupuloso nel pren
dere i lumi possibUi, avevate per norma la pruden-
za , la saviezza, ed il giudizio nella scielta di quelle 
ragioni, che vi determinavano ad abbracciarne piu-
tostó una, che un altra. Finalmente tenendo lontana 
da voi la funesta prcvenzione, che accieca molte vol-
te ancora gil spiriti pieni di rettitudine , non fuste 
giammai idolatra delie vostre idee,ed ascoltaste tut-
ti con attenzione , e pazienza , qualora la ragione si 
presentava alia vostra mente chiara , e luminosa. Sia-
no sempre queste le idee e le azioni di chi gover-
na , che non vi sará dubbio , che non si ottenga 
la vera felicita di que! corpo a cui un uomo di 
tal carattere presiede. Direi di piü , se non temessi 
oífcndere la vostra modestia , má non posso tacere 
pero la cura,e I*attenzione, che avete sempre avuto 
in mezzo agli affari li piü serj , ed i piü scabrosi 
della Congregazione per la coltivazione delle nuove 
tenere piante , che si presentavano per esser inserite 
nel terreno fertile della Religione. Voi conosceste 
il prezzo della gioveniü, quando da mani utili ella 
e formata di buon ora alia vinü. Avete col vostro 
esempio mostrato di quai conseguenza sia il camminar 
fin da primi anni nella strada della perfezione. Ave-
te procúralo di ricercar le persone piü capad per 
secondare le vostre vedute coú giuste,e cosi same, 
ed allorche 1* avete ritrovate secondo il vostro deside-
rio, non vi siete, ció non ostante, riposato intieramen-
te sopra le loro relazioni, má con severa indagine,e 
colla maggior efficacia vi siete isíruito d e ^ e t o d í , 
con i quaii era la giovemü condotta tanto per la via 
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Jelía perfezione, quanto per quelía delle sclenze, le 
quali convengono alio Stato Religioso. Possa 11 vos-
tro esempio, e 11 vostro zelo sil questo articolo par-
íícolarmente, passare di generazione in generazione, 
ed i Posteri felici imitino le vostre premure di non 
stancarsi sil Peducazione di chi vorrá abbracciare il 
nostro Monástico Stato , ove la dissipazione , e Pozio 
sia perpetuamente bandita , e non vi si respiri , che 
un aria pura ^ ed innocente di modestia , di santi-
t á , e di tranquillitá , ne si veda ne'giovani Alunni, 
che semi di vera , e stabile perfezione. L e d ornes-
tiche virtü degli individui racchiudono tuttocib , che 
grande e di saggio si puo sperare dalla umanitá. Una 
societá di persone , ove regni la pace , l'adempimen-
to de'propri doveri , la cognízione della santitá del-
lo stato r che s'e abbracciato , la vera non simulata, 
má radicata Religione,e tuttocio,che puo non poco 
influiré al bene altrui ancor fuori delle Monastiche 
mura, poiche l'esempioje Telogio d'uomini di ques-
ta natura é la lezione del mondo. Ora per venire 
al fine per cui vi scrivo questa lettera, Padre Reve-
rendissimo, eccovelo in due parole. Salite per la se-
conda volta al grado di Genérale della nostra Con-
gregazione. Ho parlato poco avanti del vostro zelo 
per l'educazione della gioveníü. Sil questo articolo 
ho scritto quatro righe come quello che sembra in 
questi scabrosi tempj il piü necessario,ed il piü pro-
íittevole. Se qualche cosa di buono in queste mié car-
te vi si ritrovaiá, tocca a voi il giudicarlo. I I método 
non pretendo, che sia il migliore. Voi potrete ridur-
lo a vostro piacere. Aleone circostanze hanno volu-
to espressamente che ió scriva. Gloria non curo , ne 
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laude, e noti mene pub veaire, cotioscetido quanto 
sia informe» e piccolo questo trattato di Educazkme, 
materia giá da altri sublimi ingegni , generalizando 
le massime, ampiamente annalizata. Con tuttocio se 
qualche cosa puo essere di profitto in questo Saggio 
di Educazione a nostri Giovani , voi coli ' autoritá 
vostra , col vostro zelo, e per l 'amore, che avete per 
11 ncstro Publico, potrete farlo eseguire, insinuando'' 
ne i l método a Maestri de Novizj . Eccovi i l fine di 
questa mia Lettera. lo vivo per ora sotto un altra 
elevazione di P o l o , diversa da quella sotto la quale 
voi vivete. Spero pero frá poco bacciarvi rispettosa-^ 
mente le maní. Madrid 26, Maggio 177B. 

D i vostra JPaternitd Reverendissima 

Umilisslmo , devotlsslmo , ed ohhedientissimo 
Servo Don Cesáreo di Bologna. 

C E N -
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C E N S U R A 
X ) E h . F E L I P E S A M A N I E G O , C A B A L L E R O 

del Orden de Santiago , Arcediano de la Valdomella, 
Dignidad de la Santa Iglesia Cathedral de. Pam
plona , del Consejo de S. M . su Secretario yy de la 
Interpretación de Lenguas , Académico de numero de 
la Rea l -Academia Española ,y de la Historia >J' de* 
honor en la de San Fernando* 

M . P . S . 

HE leído el Plan de enseñanza, y Estudios, que 
con el titulo á e Ensayo de Educación jpara la> 

Juventvtd, que entra m los Noviciados Regulares ha 
compuesto en Italiano Don Cesáreo P o z z i , A b a d ds 
l a Congregación BenediB'ma del Monte Olívete,c\ qual 
se ha servido remitir a mi Censura V . A . Contiene 
esta Obra vasta instrucción , buena crítica , y sana 
do&rina , y es muy apropdsito para el fin que se ha 
propuesto su pió y sabio Autor ; por lo qual no so* 
lo la juzgo digna de que salga a la pública luz en 
el idioma en que se halla escrita, sino que conside
ro sería muy útil su publicación en Castellano para 
el uso de nuestros Regulares, dedicándose algún su-
geto de esta clase , de los que por haber estado en 
R o m a entiendan bien el Italiano , a hacer este traba
jo en obsequio del publico , y de los mismos R e 
gulares. 

D O N -
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D O N A N T O N I O M A R T I N E Z S A L A Z A R 
del Consejo de S. M . su Secretario \ Contador de Re~ 
sultas, Escribano de Cámara mas antiguo , y de Go
bierno del Consejo. 

CErtífico , que por los Señores de él se lia concedido 
licencia^ a Don Cesáreo Pozzi , Abad di la Congre

gación BenediBina del Monte Olívete para qüe por una vez 
pueda imprimir, y vender el PJan de Estudios , que ha 
compuesto en idioma Italiano con el titulo de Ensayo de 
Educación para la Juventud , que entra en los No-viciados y 
con tal que sea en papel üno , y buena estampa , y por 
el Original que va rubricado, y Hrmado por mí en la pri
mera y ultima foxa , y las demás por Don Vicente Ca-
macho , Oficial segundo de la Escribanía de Cámara de Go
bierno del Consejo , a cuyo cargo está el despacho de es
ta comisión % guardando en la impresión Jo prevenido y dis
puesto por las^Leycs y Pragmáticas de estos Reynos, pre
sentando al Señor Juez de Imprentas, o persona que nom
bre el papel en que se haya de egecutar , entregando un 
exemplar impreso en la Real Biblioteca de S. M. otro en 
la del Escorial ^ y trayendo al Consejo qnatro junto con 
el Original , para darles el destino que está prevenido;, y 
sin que resulte haberlo cumplido , el Impresor no entre
gue la Obra , ni se proceda á su venta , pena de ser de
nunciada: Y para que conste doy la presente, que firmo 
en Madrid a veinte y tres de Mayo de mil setecientos se
tenta y ocho. 

T>on Antonio Martínez. Solazar, 

POR 
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POR la adjunta Certificación reconocerá 
V, R. que el Consejo se ha servido 

concederle, licencia para la impresión del 
Plan de Estudios ^ que ha compuesto en 
idioma Italiano con el titulo de Ensayo de 
Educación $ ara la Juventud ¿qm mira en 
los Noviciados* 

AI mismo tiempo ha resuelto el Con-
sejo j que se traduzca esta Obra al Caste
llano de acuerdo y con censura de D, 
Felipe Samaniego y Traduótor general de 
Lenguas j y que hecho se presente al Con
sejo para dar la licencia de su impresión; 
lo que participo a V . R, de orden del Con
sejo para su inteligencia , y del recibo de 
ésta me dará aviso fin de pasarlo a su 
noticia. 

Dios guarde a V . R. muchos años. Ma
drid y Mayo 2-3. de 1778. 

Don Antonio Martines Solazar. 

R. P . Don Cesáreo Pozzi. 
D O N 
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N O S E L LTC.D0 D . F R A N C I S C O 
Xavier Ruiz > Inquisidor ordinario , Vi-* 
cario de esta Villa de Madrid >y su Par* 
tido y (f) c. 

)OR la presente, y lo que á nos toca da
mos licencia para que se pueda tmptimlrj 

é imprima el libro intitulado : Ensayo de E d u 
cación para ta Juven tud , que entra en los Novicias 
dos y escrito en idioma Italiano por (Don Cesa-
reo fpozzi y Abad de la Congregación SenediBina. 
de Monte Olívete > mediante que de nuestra or
den ha sido visto y reconocido , y no parece 
contiene cosa alguna , que se oponga a nues
tra Santa Fe Cachóiica , y buenas costumbres,, 
Dado en Madrid a 25 , de Mayo de 1778., 

Licenciado Quiz, 

(Por SÜ mandado Tedro Asenjo. 



I D E A D E L L ' O P E R A . 

TUtto i l mondo h pieno di libri sopra 1 ' educazione , c 
con tuttoció gli uomini non sonó ne migliori, ne peg-

giori. Nasca ció, o per che non s' applicano i precetti op-
portunamente a diversi temperamenti, e a diverse costittizio-
ni, e stati, per i quali passar si deve nel corso della vita, o 
perche la universalitá delle massime si creda esser bastevo-
le per la educazione d' ogni genere di persone , servendosi 
de'medesimi mezzi , i quali molte voite sonó diametral-
mente opposti, o perche finalmente le circostanze non si ri-
fíettono, ne si supongono , le quali abbenche accidentali e 
quasi impercettibili, concorrono a determinare la nostra esis-
tenza morale , per cui 1 ' educazione dovrebbe riempiere un 
maggiore spazio di tempo , cercando per regolarla principi 
piü estesi, e piú applicabili alia diversitá delle situazioni e 
deir etá , io non voglio deciderlo. Si crede per lo piü , che 
basti per renderci abili e virtuosi i l faticare le nostre ore-
chie colla repetizione di alcuni precetti astratti , e di alcu-
ne massime fredde,senza esaminare l'uso delle passioni, e 
osservare tutta la forza degli abiti, che si ponno contrarre, 
e senza immergersi per cosi diré profondamente in tutto 
ció, che gli uomini e ponno e devono essere, a fine di sra-
dicare le cattive, e dubbie inclinazioni colla sostituzione di 
buone , e determínate. Penetrando la natura dell, uomo , io 
credo, che po-trebbe darsi una teoria piü genérale dell' edu
cazione ; teoria , che dovrebbe abbracciare e le rególe , e i 
mezzi d'eseguirla convenevole a vari caratteri, talenti , e 
temperamenti della gioventü. Ma io non voglio entrare in 
un dettaglio , i l quale sarebbe immenso sovra una materia 
tanto dibattuta , e diversificara , e tanto piü in questo caso, 
ove parlar voglio non gia d ' una educazione genérale, ma 
di un ceto particolare , e di un vórtice , ove vivono alcuni 
piü obbligati degli altri alia esecuzione di que * doveri, che 
liberamente hanno abbracciato. 

Questi sonó gli Ecclesiastici Regolari, e non gia di tutti 
A gli 



2 Sagglo 
g\i Ordini generalmente , ma di quelli che conosco pui da 
vicino , come lo sonó l i miei Monaci della Congregazions 
Benedettina di Monte Oliveto, ne questo , perche fra noi man-
chi una esatta educazione e per la moraie , e per le scien-
ze , má soltanto, perche parmi, che qualche cosa si dovrebbe 
e si potrebbe aggiungere a norma delle presenti circo^tan-
ze de' tempi. Replico , che non scrivo per tutti gli Ordini 
regolari, poiche non conoscendo a sufficienza , ne le loro Cos-
tituzioni, ne 1' etá in cui entraño nella Religione, ne la qua-
litá delle persone , che abbracciano questo stato , ne i loro 
Istituti , ne le loro virtü, ne i loro abusi , sarei troppo ar-
dito , se parlar volessi di ció , di cui non sonó bastevolmen-
te informato , e potrebbesi fácilmente supporre , che acerba
mente battezare io volessi per ozio , dissipazione , perdita di 
tempo , e per ignoranza ció, che non sará forse che interno 
raccoglimento , amor del prossimo , meditazione di cose ce-
lesti, e dispreggio delle mondane. 

1 / uso di ricevere ne'nostri noviziati fino dal tempo del 
Patriarca San Benedetto persone di teñera etá , le quali por
tan seco, o almeno portar dovrebbero per qualitá di famiglie 
la migliore educazione delle rispettive Cittá, ha sempre da
to a noi la speranza di allevarli, e piegarli bene per tutte 
le epoche della vita loro. Per lo che aggiungendovi io ora 
qualche precetto particolare di piú, sopra lo studio della va-
rietá de5 caratteri, che s5 incontrano, credo che 1'educazione 
riuscirá ancor piú forte e piü esatta per poter formar gli uomi-
ni migliori con alcuni general! principi , la di cui applica-
zione peró dipende intieramente dalla prudenza e dalla pene-
trazione di chi deve attendere a questa dificilissima impresa. 

Si ritroveranno in queste carte sparse alcune massime dL 
alcuni celebri Autori , li di cui ben fondati sentimenti ap-
plicabili sonó a mió credere a l l ' educazione ancora di chi 
vuol viveré nel chiostro. Non ho voluto esser tacciato di 
Plagiario, ne ad alcune riflessioni scritte da altri prima di 
me , le quaJi molte volte han fatto al caso , ho voluto io 
sostituire qualche mía fredda e forse non abastanza spiega-
ta considerazione. 

Ora 
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Ora per ntornare a noi, con i l método, che propongo, 

quelli che rimaranno per lo stato religioso, in un etá piü 
matura non cosi fácilmente saranno corotti, ne scuoteranno 
]i ben radicati princípi, che dolcemente avranno suchiati nel 
1 ' etá piü teñera senza avvedersene. E come che si saranno 
con essi loro immedesimati, di mano in mano, che sí ma-
nifesteranno le inclinazioni e le passioni con gradi ineguali 
di forza secondo la differenza del' etá (non essendo in azio-
ne alcuna facoltá dell' anima se non se dopo i l tempo ne-
cessario per formarla e porla in moto ) il loro spirito reste-
rá stabile e fermo a norma delle massime dell' educazione. 
Chi poi uscirá al secólo, a me basta , che vi ritorni colli 
fondamenti di una vera e solida Religione in questi difíici-
lissimi tempi, con abborrimento a l l ' ozio, adempimento esat-
to di qu' doveri, a quali la Provvidenza, e la societá lo avrá 
destinato , e finalmente con quelle virtü sociali che esiggo-
no l i ben regolati Principad per 1 * utilitá del pubblico be-
ne ; poiche tutti gli uomini e ponno e devono essere utilí 
secondo la propria classe , e questo egli é un dovere indis-
pensabile, i l quale tiene la sua radice e su la legge na-
turale , e sopra la rivelata. 

Non h poi stata V ultima ragione , per cui mi sonó accin-
to a scrivere, quella dell' universale tumulto susciíato in ques
ti tempi quasi contro tutti gli Ordini Regolari, come se ne 
chiostri si nutrisse soltanto la poltronería, i l commodo, Tigno-
ranza , la superstizione , l'interesse. Non si sentono che r i-
chiamare le etá de' Santi fondatori, nello stesso modo apun
to che si lodano gli antichi tempi, e si accusano i presen
tí poiche tutti gli uomini sonó delle cose passate partigia-
ni in maniera , che soltanto celebrano gli anni , di cui ne 
hanno lasciato memoria gli scrittori > e quelli che nella lo
ro giovinezza si ricordano di a ver veduti. D i ció pero vi 
é fra le altre una física ragione j ed é che mancando gli 
uomini , quando sMnvecchiano , di brio e di forza , e cre
scendo di giudizio e di prudenza , fa d 'ñopo, che quelle 
cose che sembravano loro in gioventü sopportabüi, se non 
buone, rieschino poscia nella vechiezza insopportabili e cat-
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tive, medíante la nflessione assai piíi matura; onde non sa-
pendo , che fare , se ne accusano i tempi , risultandone con
tinuamente una mala contentezza nelle mentí umane , un 
fastidio di ció , che si é accostumato a vederc , e quindi si 
biasima il presente , si loda i l passato , e si desidera rifor-
ma per ii futuro. 

Ció puol essere una ragíone , ma pero non sembrami 
la piü eficace causa di tali universali lagnanze. Chi sá, che 
in alcuni Regolari allontanandosi dallo spirito de'Fondato-
ri , non siasi intiepidito i l fervore e lo zelo , onde l i po-i 
poli imbevuti nella lettura delle gesta di que'primi san-: 
ti Patriarchi ne traggano presentemente , osservandone i Su-
cessori , minore edificazione; potrebbe essere ancora, che mal 
soffrendo i l secólo le monastiche massime , le quali i l fon-
damento loro tengono su rególe contraríe alia depravata 
umana condizione , non esaltino qualche difetto, che ne Re
golari si rltrova , senza far caso delle virtü delle quali so-
no generalmente vestiti. lo peró , a parlar chiaro , essen-
do le circostanze de tempi cangiate , sonó d'opiníone che 
vi sia di bisogno di qualche piccola mutazione, saggia pero, 
e ben considerata , adattata al secólo , nel quale si vive, 
poiche ogni uno deve essere persuaso , che 1' austeritá , i l 
silenzio , la solitudine , le opere manuali , le quali furono 
un giorno la base di alcune monastiche Istituzioni, avreb-
beró pochi seguaci presentemente. Poiche dagli eremi essen-
dosi trasportati, e chiamati i corpi Regolari ai recinti delle 
Gittá , ed i piü austeri ancor essendosi mescolati col secólo; 
dalla pietá de Princípi auméntate loro le facoltá , puó darsi 
che in alcuni di essi vi si sia mischiata una dose di ozio, so-
lito frutto del commodo e d ' un naturale aborrimento alia 
fatica. Con una educazione peró un poco diversa da quel-
la , che nelle prime etá de'Fondatori era sólita darsi a gio-
vani , con somma facilita si potrebbe far tacere la maldi-
eenza , e rimediare la decadenza de corpi Regolari senza ri-
tornare al desiderio de primi tempi , conservando sempre 
peró quelle rególe, che auno servito per base al buon cos-
tume , al l ' esecuzione de propri doveri , e ad essere utile 
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generalmente a tutti col buon esempio e colla santitá deila 
vita. 

Chi legge la storia di tutti i popoli chiaramente co-
jiosce,che le medesime leggi,le quali hanno portatol'uor 
jno all'ultimo grado d ' elevazione, non ponno senza mu-, 
tazione col tempo sostenerlo. Un vascelio , che alcuni ven-
ti hanno condotto ad una certa alteza , agitato da altri é 
in pericolo di perire , se un Piloto ahile non cangia secon-
do le circostanze modo di governarlo. Veritá política , che 
eonobbe Locke , i l quale su la legislazione fatta per la Ca
rolina volle , che le leggi non avessero forza, che per un 
secólo , spi.rato i l quale diventassero nulle , se non erano di 
nuovo esaminate , o mutate secondo i l bisogno , poiche le 
circostanze fanno mutare e le cose e le leggi. I I commercio 
diverso, i popoli vicini piü o meno aguerriti , l i trattati, l i 
matrimoni , le paci , le guerre operano questo cangiamento., 
E perche non puó esservi di bisogno di mutazioni anche 
ne corpi piü piccoli della societá ? 

I I maggior commodo de Regolari; il conversare diverso da 
|5rimi tempi coll' essersi piü accostati al secólo ; l i cattivi 
esempi veduti piü da vicino ponno a ver coxotto gli abita-
tori del Santuario. Le prediche erano una volta effetto di 
nn vero zelo , ora potrebbero essere un motivo soltanto per 
acquistar gloria e reputazione. Si studió da Monaci per il. 
profitto degli altri , e le loro opere sonó attaccate a lato, 
dell' immortalitá forse adesso la vanagloria serve di sprô -
ne alio studio , e non giá quell' amor proprio, i l quale di-
retto all ' ultimo, fine é i l padre d * azioni grandi e glorió
se. Voglio diré di piü : vi sonó de'Paesi ove s'incontra-
no alcune Case Regolari di diversi Istituti. Alcuni chiusí 
non si sá se pensino e ragionino , poco diversi dagli Otten-f 
totti, che chiamano i l pensaménto i l flagello delh vita , al
tri sembrano portati al commodo , e ne paesi freddi alia crá
pula ; altri pieni di dissipazione o corrono per le vie , » 
passeggiano pe' loro chiostri nel tempo che loro sopravan-
za dalli necessarisimi Ecclesiastici esercizi del loro Istitu-
to, l i quali pero non sonó molti. Alcuae Comunitá senza 

B i -



6 SággtO 
Biblíoteche, ed in altre , se vene sonó , gl5 indiviclui nume-
rosissimi non si prendono la pena di aprire un libro. In 
Italia , in Francia \ in Spagna > in Germania alcune Regola-
ri^ Adunanze di tal genere s' incontrano, ma queste pochi-
ssime sonó, anzi penetrandovi a dentro avvi ancor del buo-
no. Tutti gli uomini anno bisogno di clemenza , e se Iddio 
non aprisse le braccia che alia sola innocenza , alcuno non 
incensarebbe gli Altari. I I Creatore fá per lo piii de pen-
timenti la virtü del genere umano. La térra é colpevole , ed 
i l cielo perdona. Oltre di che ed in Germania, Spagna, Fran
cia y Italia generalmente sene veggano altre del medesmo 
instituto , e queste moltissime , le quali o con una indefessa 
assistenza al Coro , o con l1 austeritá della vita , o con la 
soliditá delle Dottrine servano al Pubblico di esempio , e di 
utilitá, chiedendo di piü giornalmente prostrati al trono di 
Dio , con le loro preghiere, i l perdono a mortali. Dtmque 
o si devonô  soprimere le Case Regolari , o far che ritor-
nino alia vita de'tempi del primo loro Istituto , il quale 
ha glá coll'andar degli anni secondo le circostanze abbra-
ciate alcune mutazioni ? Non mi pare conseguenza necessa-
ria , e sonó di parere , che un tal male si -possa con i l mé
todo , che propongo ne'noviziati , rimediare fácilmente. 

Finalmente parlando io delle scienze necessarie a Rego
lari , non intendo giá coiidannare i l modo > di cui ci siamo 
serviti fin ora , má soltanto d ' aggiungervi per le circostan
ze presentí qualche studio di piü, acció all'esempio di una 
soda virtü , alia perfezione di una sana morale, alia coltiva-
zione di una vera pietá si unisca la coltura delle scienze a 
proíitto deir umana societá. Ecco ció che conterranno ques-
ti fogli. Se da medesimi uscisse qualche picola cosa da po-
tersi applicare all'educazione genérale, ne sarel molto con
tento , e mene voglio lusingare , particolarmente sul método 
indicato per lo insegnamento della Religione, di cui pare 
che i l secólo abbia piü di bisogno. 

Termino questa piccola pi*efazione con osservare , che i l 
male negli Ecclesiastici Regolari non tanto é nato dalla de-
bolezza , nella quale la prima educazione ha condotto i l 

moa-



di Edtícazlom Claústrale, 7 
monáo o cía ció che ha prodotto l'ozio m* medesimi vor-
tici, quanto, dall' avere superficialmente soltanto conosciuta 
la decadenza, senza averne di proposito cercato radicalmente 
i l remedio., che e 11 educazione saggia , e ben costumata , e 
attiva , la quale male a proposito viene da alcuni giudicata 
impossibile,come se il Cielo , il boh , gli elementi, gU uo-
mini fussero variati di moto , d ' ordine, di potenza di quel-
lo che essi erano anticamente. Se T antica educazione fü se-
condo i tempi dell' Istituzione ottima , ancor che si cangi 
alcune cose, sará ottima ancora , anzi migliore , perche adat-
tata al secólo, al temperamento degli uomini, alia diversi-
tá de3 bisogni, ed alia delicatezza delle complessionL 

C A P O X« 

De"* caratteri necessari per Chi e- •presceko alia Educa* 
zione della Giouentu Regolare. 

QUesto e i l capo i l piü necessario , ed i l piu interessan-
tc. Cerco un uomo , ed allora si é fatto piü della me
ta del cammino , ogni qual volta pero sia egli dotato di 

quei doni, e. di quella consumata virtü, che, necessariamen-
te richiedesi per lo adempimento di un dovere delicato tan
to , quanto che porta seco la felicita e temporale , ed eter
na di tanti individui. Quindi e r che esigendo 1 ' educazio
ne una attenzione fina e continua , egli h evidente che rí-
cerca persone capaci di prendere a cuore la necessita di tali 
premure. 

11 dovere e l ' amor paterno pajono, che possino aver de-
terminato ün tal dipartimento ai Padri. Puré questo medesima 
paterno amore si rivolge spesse volte in acciecamento , o in de-
bokzza , e fá, che essi siano poco propri ad allevare i loro 
íigli. Pur troppo 1 ' esperienza ci mostra,che moltissimi man-
cano de talenti, e dei lumi per adempire degnamente ad un 
affare tanto dificile, e se non gli mancano, sonó per lo piü 
trasportati dal vórtice dei doveri della vita civile , di modo 
che non ponno daré i l tempo ad una occupazione, che do

man-



manda un uomo tutto intero , e percíó forzati sonó a ri-
mettere i loro íigli in maní forastiere. Questi mercenari se 
vogliono,che in tutta Ja loro estensione siano i doveri adem-
piuti, fá di mestiere che essi abbiano avuto educazione, per
che, chi non 1' ha avuta, non la puó daré. Ne ció basta an
cora , mentre posseder devono e virtíi ben radicata , e cog-
nizione di mondo , e purezza di costumi , poiche senza un 
tale possedimento non potrebbe lo stesso uomo virtuoso in-
segnare la virtü a suoi allievi. Ne questo puré é bastevole, 
s1 egli non previene le massime coll' esempio , mentre piü 
che di lezione, il giovane aproíitta di quello, e la stessa ra-
gion dedotta dall3 imitazione esige in un precettore una dol-
cezza ne'costumi , e politezza; alie quali qualitá di cuore 
aggiungere si denno quelle dello spirito , cioé un gran buon 
senso, molta penetrazione , una profonda conoscenza delP uma-
na natura per potere rettamente diriggere alia virtü gli al
lievi suoi secondo l'esigenza de'casi ^ e la diversitá de'ca-
ratteri. Un concorso di tali prerogative non é comune , la 
natufa é avara di questi doni , e ne i tempi d'oggi di
ventano piü rari ancora. Credo dimostrato, che sia assai piü 
facile ritrovarsi un numero di soggetti capaci di essere ot-í 
timi, ed eccellenti Ministri di Stato, che un sol5 uomo ahi
le di allevare la gioventü. 

Oltre queste massime per tanto, che dir si ponno gene-
rali per qualunque Maestro , i l quale sopraintenda all ' edu-, 
cazione di qualunque genere di persone , richiedesi sull'edu
cazione de'Regolari moito di piü. I I Precettore impiegato 
a questo aifare aver deve un carattere, ed un esterno di se-
renitá , dolcezza , dignitá , e buona maniera , la quale dia 
grazia alie sue parole , ed alie sue azioni. Per la quale co
sa per trarre a propri sentimenti ed alie proprie insinuazio-
ni la docile gioventü, deve egli essersi abituato ad una cer
ta delicatezza di prodursi che rallegri chi la vede e chi Pas
co] ta. Quindi b che la politezza o non sia che una specie 
d9 educazione , e di buon naturale in tal guisa ridotto da 
primi anni, ed accresciuto poscia dalle virtü; o sia che con
sista nel felice concertó^ iiella perfetta armonia de'pensie-
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ri delle azioni, e delle parole, o sía che non si possa dis
tinguere la politezza dalla causa che la produce , non essen-
do essa che un esterno , e la superficie luminosa della vir-
tú ; diró che alia sola saviezza de' costumi , ed alia tran-
quillitá deir anima é riservato di spandere sopra tutta la 
persona dell' nomo quest' incauto secreto, impercettibije , i l 
quale si senté, ma che non puó esprimersi, i l quale si ami-
ra , má, se non si é fatto 1 ' uso da piccoli, non si saprebbe, 
essendo adulti , imitare. 

Ora cominciando un detaglío piü preciso di ció che ne-
cessariamente posseder deve un maestro de gioyanetti novi-
z i , pensi bene che vi ver deve . piü coll'esempio che colle 
parole convenevolmente alia perfezione del suo stato ; non 
uscir mai dai carattere dolce e serio del quale lo ha nves-
tito la Religione , non alterarsi per alcuna cosa giammai, 
ma conservar sempre e negli atti , e nelle parole una cer
ta uniformitá , evidente testimonio dell" interna pace che 
gode ; rispettare Pesempi de'santi Legislatori , adorarê  fino 
Je vestigia de loro passi senza affettazione, inspirando in tal 
guisa a giovanetti quel sacro rispetto che porta seco un cu
mulo di sode virtü ; formare i l suo interno sopra i con-
sigli della sapienza , ed i l suo esterno sovra le rególe del
la buona creanza e della politezza; sempre proprio e sem
pre polito , ma sempre Monaco e sempre esemplare ; opra-
re in modo che cammini avanti di se un certo pudore , ed 
una non affettata modestia ; finalmente collocare una pro-
porzione cosí. giusta in tutte le parti della sua vita , che 
non sia se non se un concertó di virtü , e di bassa interna 
cognizione di se medesimo, e come un armonía in cui non 
si conosca giammai una dissonanza , do ve li toni abbenche 
diferenti tendano tutti alia melodía ed alia unitá. Ecco una 
parte di qualitá necessarie a chi presiede alia educaziene del
la gioventü Regolare. 

Come poi deve egli essere costumato per anni a por
tare i l giogo soave della virtü , allevato dall'infanzia nel-
la cognizione della veracitá di queste massime, le quali a 
giovani deve insinuare , affinche le vadino in sangue e nu-
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trizioye, la veritá semplice sará sempre non solo la com-
pagna , ma IVanima del suo ministero , poiché 1 ' affettatio-
ne , per piccola che sia , non h che una maschera presa 
imprestito , la qual cade x repente , mostrando alio scoperto 
i costumi di chi la portava. Tale é la natura del vero, 
i l quale fugge coloro che lo cercano con arte per ofrirsi 
a chi camminando nella semplicitá del cuore senza disimu-
lazione , non travaglia che ad essere virtuoso senza pensare 
di comparirlo. 

Con tale aparecchio , e tal corredo di qualitá comin-
cierá egli a preparare i l pascólo al suo piccolo gregge , e 
tenerlo come se fossero figli suoi, ne píü dolce placeré ne 
pin pura gioja certamente ritroverá egli, che quella di ve-
der crescere sotto le sue leggi una famiglia innocente, on
de aggiungendo la saviezza d'un padre a costumi d 'un 
uomo prudente e da bene , s' applicará a' formare questo 
popólo nascente , di cui egli coll' esempio e coi precetti 
deve essere i l primo Legislatore. Mostrerá dunque loro da 
principio la veracitá e santita della Cattolica nostra Religio-
ne , la quale o confusamente , o male insegnata , o mesco-' 
lata con pueriiitá s' aprende nelle paterne case, per lo piú' 
ne intesa da chi la insegna , ne da chi 1' ascolta , e fará in 
modo che i l primo ragionevole sentimento che si forma 
nel loro cuore sia 1J amore al Creatore , ed i l timore d'of-
fenderlo , cominciando cosí a plegare di buon ora sotto i l 
giogo della virtü dolcemente, e senza che sene accorghino, i l 
loro spirito ancor docile e molle , con somma accortezza 
biasimando i vizi , poiché tener si dé lontano dalle loro 
idee qualunque minimo soffio di certa aria avelenata , che 
si respira nel secólo, mentre l'ignoranza del vizio non con
serva meno nel cuore V innocenza , che la conoscenza del
la virtü. Ma di ció nc seguenti capitoli. 

Avverta in oltre sempre i l Precettore di abituarsi a con-
giungere in tutte le sue parole una certa maniera di per-
suasione , che é data dalla natura a chi piü , e a chi me
no dei viventi , la quale fá maggior colpo negli animi te-
nerelli de giovani radicando piü forteraente le idee, che si 
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vanno süggenclo, impercioché per convincere é bastante par
lare alio spirito, ma per persuadere fá d^uopo che si pe-
netri i l cuore. La convizione agisce su lo intendimento, la 
persuasione su la volontá ; con Tuna si conosce i l bene, 
coll'altra si ama , mentre colla prima non si impiega che 
la forza della ragione , colla seconda la doicezza del senti-
mento, regnando l'una su i pensieri, stendendo Taltra Tim-
pero sovra le azioni medesíme. Si sá che tutti i cuori so-
no capaci di sentiré e d'amare , má non tutti l i spiriti p 
particolarmente quelli che non sonó ancor ben sviinppati, 
lo sonó di ragionare e conoscere. S'assuefaccia adunque i l 
Precettore a rappresentare a giovanetti intelletti le azioni vir* 
tuose , e le massime che vuole imprimer loro cón i l meto-
do assegnato fin qui. Ed acció ne resti evidentemente per-
suaso , rifletta che tale é la natura dello spirito umano, che 
vuole , che la ragione medesima si assoggetd a parlare i l 
lin^uagio dell' imaginazione. La veritá sempljce e negktta 
ritrova pochi adoratori; i l comune degli uomini non ríe fá 
caso nelia sua semplicitá, o la disprezza nella sua negligeíi-
za. L'intelletto si affatica in vano a disegnare la prima l i 
nea del Quadro , i l quale deve dipingersi nell5 anima.della 
gioventü , se 1'imaginazione non gli presta i suoi colorí. 
L'opera dello intelletto non é molte volte per essi che una 
figura inanimata e moría ; i l modo di rapresentarla gli dá 
e i l moto e la vita. I I concepimento delle massime per 
luminoso che sia , affatica l'attenzione e lo spirito , pero i l 
saperlo por sotto gli occhi, lo fá riposare tranquillamente, 
rivestendo gli oggetti di qualitá sensibili nelle quali egli 
dolcemente si riposa. L5 influenza di questo precetto per edu
care i giovani al fine che si ricerca, mi sembra bastevol-
mente dimostrata. 

Accenai soltanto di sopra , che fá di mestieri avanti di 
por mano all'educazione de rispettivi giovani l'osservare 
quale eglíno la abbiano ricevuta nella casa paterna; ora piü 
precisamente ne parlero , aggiungendovi la necessitá di ri-
flettere alia inclinazione di ciascuno, alia quale sia portato 
o per lo temperamento,© per lo costumejO forse per l'abi-
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to in qüalche maniera contratto. Sé essi sonó docili e Ibene 
allevati tanto meglio , má in questo secólo non e cosa taci-
le da ritrovarsi. Poiché per lo piü i Padri si sonó scorda-
t i , che devono a loro figli una seconda vita assai piü pre
ciosa della prima, che é l'educazione , la quale o non han 
saputo daré , o 1' hanno affidata a pedanti sciocchi e mer-
cenari, o ne Collegi , ove ogniuno molte volte fá ció che 
vuole , o forse impara piü i l vizio, che la virtü. Ben lon-
tani i Padri d'applicarsi al penoso travaglio di formare, 
come si deve , il costnme de loro ligli , si danno appena i l 
pensiere di vederli , la loro presenza é importuna, la loro 
ricordanza é amara, la quale corrompe tutta la dolcezza d' una 
vita mollé e deliziosa. Crescono i figli quasi incogniti a lo
ro padri come piante gettate al azzardo nel campo del mon
do , che i l caso ne salva qualcuna , ed i l resto perisce o per 
mancanza di nutrizione , o é strascinato dalia corrente del
la común corruttela. Oltre ció distinguer deve i l Precettore 
che alcuni avrá nelle mani, per i quali la casa paterna non 
é piü un asilo favorevole , má una dimora dannosa, e spes-
so fatale alia loro innocenza. I I primo esempio , che do-i 
veasi a loro nascondere era forse quello del Padre, non aven-
do egli questa qualitá e titolo se non se per dar piü cré
dito al vizio , e somministrar nuove armi alia corruzione. 
Figli piü infelici che colpevoli, i l quali non temono di sba-
gliare sul le traccie di un padre che ossequiano , cercando 
d'imitar quello che doverosamente rispettano. 

In questi casi fá -d'uopo prima abattere dolcemente e 
senza strepito l i fondamenti giá cominciati, per poter edi-
íicarvi con soliditá fabrica virtuosa, onde, chi presiede scor-
ge, quanto necessario sia nel condurre gli allievi alia perfe-
zione non tanto incamminarli per la strada lunga e dificile 
de precetti, la quale vá sempre coperta ed infiorata, acció 
non si ribnttino , quanto per i l luminoso cammino del-
1 ' esempio. Quindi deve essere egli ímmagine viva della vir
tü , rendendola in questo modo sensibile a loro occhi , la 
quale non sia pero quelia virtü inalzata sopra l'umanitá, 
quale gli autichi ci rapresentano seduta sopra altissimo al-
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tre monte al fine di dificile e scabrosa carrierá, má una yir-
tü presente, accessibile , familiare , che i giovani seguitino 
quasi per piacere , e per istinto , la quale credano di vedere, 
e sentiré prendendo nell'esempio del Precettore forma cor
pórea per accomodarsi alia debolezza della nascente ragione, 
eccitando in questo modo in essi non una sterile ammira-
jzione má nn utile imitazione. Per infiamargli a ció, essea-
do regola ancora i l mischiare di quando in quando i l rac-
conto di cose accadute , s ' abbia sempre in vista , che gli 
esempi, che si portano , siano grandissimi, tralasciando i rae-
conti puerili e le favole. L 'etá pericolosa, ove i l cuore esi-
ta ancora trá i l vizio e la virtü , questa stagione incerta^ 
i 11 cui la calma e sempre vicina alia tempesta , questi cri-
tici giorni , i quali decidono spesso della vita , devono far 
tremare la timida mano del Maestro nell' estirpare con mo
do li cattivi semi , che cominciarebbero a germogliare , e 
porre in vece loro le odorose e fruttifere piante; per la qual 
cosa di grande esperienza ed accortezza fá d'uopo per ben 
distinguere la diversitá de naturaliza íine di condurli per 
diverse strade alia stessa virtuosa meta. L • Índole , 1' inclina-
zione , i l genio finché sarán coperti , poco o, aulla si potra 
fare. 

Venendo ora a dettagliare pm precisamente cío , che 
dissi di sopra , le inclinazioni particolari nascono a poco a 
poco dalla tendenza attiva dell' anima determinata di giá 
fino a certo punto dal carattere dominante , e dalle sitúa-
zioni che danno le cause occasionali. Per impediré la ñas* 
ciiá delle cattivi inclinazioni deve porsi i l carattere al co-
perto de'pericoli , che potrebbe incontrare in situazioni pro-
prie a corromperlo tanto coll'allontañarne gli oggetti sedu-
duttori, quanto impedendo la loro impressione per ben re-
golare le determinazioni piü prossimerche egli riceverá fa-
cendo ogni sforzo d' asicurarle quando son buone , e can-
giarle se non lo sonó. A ció fare non vi sonó che due mez-
zi , uno é la cognizione distinta , 1'altro é i l sentimento. 
Devono impiegarsi tuíti due ; col primo ispirando una ri-
soluzione , col secondo eccitando una. tendenza e devona 
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essere tinlti per produrre un cangiamento reate. Poíché se 
non si riesce a eccitare una tendenza, non s'aspetti giammai 
dalla sola convizione ne'casi particolari la mutazione, men-
tre ella é una forza quasi morta centro una forza viva. Se 
all'incontrario non si eccita che una tendenza , la quale 
apoggiata non sia da una cognizione distinta, la di lei for
za dipenderá dalla vivacitá del nuovo sentimento, e percid 
riposerá sopra un apoggio poco sicuro , nientre se si presen
tí un oggetto , i l quale abbia qualche relazione a l l ' incli-
nazione precedente si vedrá ricomparire ció , che sembrava 
cancellato , e svanire del tutto > ció ^ che pareva cominciare 
a nascere. Non solamente poi i l non far agiré queste due 
cause unitamente é la ragione per cui molte volte non ac-
cade i l fine, che si desidera, má egli é necessario per riu-
scirvi , che la cognizione sia distinta j poiché senza questa 
i l sentimento non fá che impressioni momentanee in alcu-
ni dati casi , ma giammai impressioni durevoli ed univer
sal! ; oltre di che se non vi si pongono molte volte fonda-
menti solidi per le nuove inclinazioni, si corre tropo pres
to all ' esecuzione , non si ha il dovuto riguardo alie cir-
costanze accessorie per ajutarsi con quelle massime, che quel-
le circostanze solo potrebbero suggerire. Questa teoria la 
quale sembra metafísica non si condanni , mentre é la sola 
strada per la quale si puó giungere a sradicare le massi
me e 1'abito cattivo contratto da cattiva educazione ed 
esempio nella casa paterna. 

Se poi un giovanetto con cattive inclinazioni ha anco
ra i l capriccio di oporsi a questi mezzi per cangiarle , mez-
zi fondati su i l raziocinio e sopra i l sentimento j non v ' é 
altro caso allora , che discendere per cosi diré nejía di luí 
anima a fine di scoprire ció, che vi é nelle sue inclinazio
ni di piü universale , e d'osservare i l punto, ove céssano 
l i sentimenti particolari, che gli rendono una inclinazione 
piü dell * altra piacevole. E se maggiormente avvicinar si potra 
a quello , che vi é di universale nelle inclinazioni , piú si 
trovará rassomiglianza nel giro dello spirito dell'uomo, Tutti 
si rassomigliano in quello , che vi e di genérale, má dife
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riscono in quanto le loro inclinazioni hanno determinazio-
ni piü precise. Fatto questo fá d'uopo stabilite a poco a 
poco le inclinazioni, che voglionsi produrre e sostituire, in-
catenando tuttoció , che si crede proprio d' aggiungersiné 
andando inanzi giammai , se non é 1'opera ben^ cominciata 
e bene stabilita. Si consideri attentamente i l giovanê  nel-
le sue inclinazioni fin tanto , che s' arrivi a principi , i 
quali non siano da luí ributtati, e perció non abbiano con-
tradizione con alcune qualitá particolari del suo spirito, per-
cíie se comincia a ributtarsi avanti di prendere questo cam-
ttiinb, egli resisterá a qualunque mezzo, e internamente cer-
cherá tutte le ragioni per difendersi.. Fá di mestieri per
ció andaré adagio poiché camminando molto t non solo non 
si fará nell' anima una impressione bastevolmente profonda, 
má si é esposti a ritrovare una resistenza, che solo un gran-
dissimo grado di evidenza puó ritenere.-Quindi i l successo 
dipende únicamente da ció , che tanto i principi quanto le 
conseguenze siano perfettamente evidenti al giovanetto , di 
cui si voglia cangiare le inclinazioni; dunque ogni idea dê  
ve essere e chiara e luminosa. Dunque per assicurarsi del-
l'esito felice bisogna aiutarsi con massime particolari j dun
que allorche si conosca i l carattere dominante d'un giova-
ne, e non si vada lungi che poco nelle idee nuove , che. 
si vogliono imprimere, e che si abbia la prudenza necessa* 
íia per aprofittare di tuttí l i vantaggi , che si hanno con-
tro la sua maniera di pensare, 1 ' eííetto, desiderato sará di-
íicile , má non impossibile a prodursi., Dunque se manca: 
1' eífetto, ció avverrá, perche 1 ' impeto dell' inclinazione cha 
vuol cangiarsi contratta dal cattivo esempio deJ padri , dal
la mancanza di educazione nel secólo, confermata dal pic-
colo abito che si é radicato con risoluzione di chiudere I'orec-
chio ad ogni raziocinio e sentimento produrrá le dificoltá 

< di guadagnare un tal animo,il quale si accosta ad una pra-
tica imposibilitá. In questo caso dopo varié e lunghe e fa-
ticose prove si rimandi al secólo, acció non guasti gli al-
tri , essendo miglior cosa sempre i l poco e buono , che i l 
molto e cattivo. Si avverta pero, che Ik direzione del Maes

tro 
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tro non abbia su questo artícelo alenna colpa , di essere 
cioé alquanto severo di piü di quello , che necessariamen-
te porta la circostanza del caso , e che i l giovane di cía 
si vuol cangiare 1 ' inclinazione non riguardi questa muta-
zione come fatta per forza , mentre in tal guisa sará ma 
possibile di disporvelo. Si puó bene con forza fermare i l 
desiderio di comettere un azione, má 1'inclinazione resterá 
nell'anima ,e sará allora piü veemente per l'avversione a 
ció , che impedisce la di lui libera estensione. Ogni coman
do forte e duro , qualunque proibizione , sonó le strade del-
Purto , e della forza , che in vece d'indebolire le inclina-
zioni , si fortificano sempre pin. L'arte dunque consiste in 
fare in guisa , che egli da se medesimo si cangi , ed a ció 
non sonó necessarie che occasioni , sciegliendole , e presen-
tandoglieíe oportunamente , ed allora la tendenza naturale 
lo portará, e ci si presterá voiontariamente , e quasi senza 
saperlo. 

Non diró mai abbastanza quanto sia in tutti casi ne-
cessario , ed in questo piü degli altri , i l buon esempio. Si 
sá , che generalmente i giovanetti sonó piú disposti ad imi
tare gli esempi, che a seguir le rególe. Questi producond 
maggior imitazione , e diversa inclinazione quando si veg-
gono piü spesso, quando si osservano in persone per le quall 
si é prevenuti, che hanno saputo guadagnare la nostra con-
fidenza , de'quali noi desideriamo la stima , l'amicizia , e 
1' approvazione, onde si dispone 1* anima non solo a rice-
\;ere impressioni , má si eccita in quella un desiderio v i 
vo di modellarsi nella medesima maniera. In questa gui
sa il modo di pensare di uno s'insinúa insensibilmente nel-
lo spirito de' giovanetti , e diventa a poco a poco un abi
to durevolissimo. Ogni giorno si osserva nelle societá do-
mestiche , che la maniera di pensare dei figli e le incliua-
zioni non sonó altro , che le copie ds un origínale , che sí 
trova ne Padri e nel Precettore., Lo spirito umano h es-
tremamente portato a l l ' imitazione , non é possibile agli 
•omini i l vedersi spesso senza contrarre una somiglianza di 

costumi, e senza comunicarsi i l loro vizi come le loro vir-
tü. 
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tú. Un inclinazione naturale ci strascina alia societá, la gua
le inclinazione ci fá entrare ne sentimenti gli uni degli al-
t r i ; in tal guisa circolano le stesse passioni , passando di 
spirito in spirito come per una specie di contaggio. Si os-
servi negli adulti , che un certo numero di persone unite 
in un corpo político, parlando la stessa lingua, le quali o 
per costituzione , o per ragioni comuni, o per legislazione, 
o per dovere si uniscano giornalmente, non ponno mancare 
di formarsi gli uni su gli altri, e prendere quella rassomi-
glianza, che aggiunge al carattere nazionale i l carattere pro-
prio, e personale di ciascuno individuo. Per la qual cosa egli 
é dimostrato , che l'esempio stabilisce in noi i l piede delia 
sua autoritá , e con un dolce principio fermandolo , coll' aiu-
to del tempo si scuopre in noi, a ver esso un dominio, con-
tro i l quale non avvi piü la liberta di alzare i l capo, a ca-
gione degli eíFetti,e delle impressioni, che ha fatto sull'ani
mo , nel quale per lo piü non trova gran resistenza, strasci-
nando cosí doppo di se l i nostri giudizi , e la nostra credenza. 

Travagli dunque con premura chi ha in mano 1 ' educa-
zione della teñera gioventü , a guadagnare la di lei confí-
denza , a moderare con arte la vivacitá delle cattive incli-
uazioni, a rendere lo spirito tranquillo , a ridurla capace di 
riflessione , appoggiando , provando , e dimostrando ció coll* 
esempio di una solida e vera virtü ; ed allora si dará Pac-
cesso nell'anima a tutto quello , che puó contribuiré alia 
felicita ,e tranquillitá nel corso della vita, che si h intrapre-
so. Si astenga egli sempre con cura, e attenzione dair opra-
re in guisa col rigore,che 1' anima s'induri,e si renda inca-
pace di sentimenti. Una mescolanza di severitá, e di dolcezza, 
di grazia, e di serietá gli sottometerá tutti gli spiriti, e gua-
dagnerá tutti l i cuori. L i frutti del suo rigore , che rigor 
non deve comparire, siano limitati, perché sempre amari a chi 
l i coglie , siano colla delicatteza temperati, la quale porta 
seco l'utilitá , che si ricerca. Mai trasporti, mai rimprove-
ri con termini aspri e feroci, molto meno castighi fuori del 
caso d' una estrema necessitá. Avvertasi di non far neme-
no un cenno di alzar le maní , poiche egli é sempre atto 
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villano,de inclecente per qualunque.genere di persone. Nelle 
ammonizioni si serva delle parole le piü soavi, e nel me-
desimo tempo le piü penetranti, e adattate al pentimentó dell* 
errore. Nulla si faccia con forza , poiché 1' anima deve 
essere attiva nelle suc inclinazioni, e non passiva. Abbia fi
nalmente il Maestro sotto gli occhi sempre , che la forza 
dell' educazione modifica la forza del naturale, e che ella h 
una seconda nascitá , la quale imprime nell'anima nuove 
determintazioni, onde oíFrendo ai sensi in un certo ordine un 
seguito variato di oggetti , diversifica i moti degli organi a 
causa dell' unione dell' anima col corpo , e perció sviluppa 
e perfeziona diferenti facoltá, facendo germogliare diversi ta-
lenti , e ponendo alia luce difíérenti aftezioni. L'educazione 
nulla crea , má pone in opera i l creato. Riceve dalle mani 
della providenza una machina ammirabile nella sua compo-
sizione , la quale , secondo che é maneggiata , produce effetti 
diametralmente opposti. Nella cognizione sicura della forza 
de'caratteri consiste principalmente l'arte di dirrigere la gio-
ventü , e di nobilitare coll5 educazione i doni della natura, 
inalzandoli per gradi al rango delle virtü morali. Traspór
tate nel giardino della vera virtü queste piante, o piccole, o 
quasi salvatiche , la coltura, che vi riceveranno, le periezio-
nerá , e s'acrescerá la vivacitá , e la varietá de loro colorí, 
e si spargerá Podore de loro fiori , ed i l gusto de loro frut-
ti , e la natura aiutata da mano abile risponderá alle fatiche 
del Coltivatore. Che se Ja natura viziosa fusse, non deve 
1'educazione prudente attacarla di fronte , ne combatterla a 
forza aperta. In vece di opporre ad un Torrente l'inflessi-
bilitá di una Rocca , fá di mestieri soltanto di deviarlo a 
poco a poco. Qualche volta si ceda , má con misura , si 
peída un poco di moto , acció altri ne perda. Si le vi op-
portunamente ció, che puó accrescere lo sforzo della corren-
te , e ingrossare le acque. In questa guisa si giunge a su
perare la di lei violenza , a impedirne gli allagamenti , a 
cangiarne la direzione. I I Torrente allora , che minacciava le 
campagne, non passa piü che per abellirle , e fertilizarle, e 
le di iui acque renibili maneggiate da un eccellente Inge-
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gnere anímaranno una infinita di machine utilissime. Virtú, 
esempio , cognizione de caratteri, santitá di vita , arte gran-
dissima, tranquil lita di spirito , uguaglianza ne'costumi, so
da pietá,e religione nel Maestro produranno ne suoi allie-
vi i medesimi eífetti. 

C A P O I I . 

Della Educazione in genérale, 

E Gran felicita per uno stato, nel quale i cittadini han-
no imparato fin dall'infanzia i loro doveri , ed ove 

ciascuno individuo é prevenuto, che venendo al mondo , ha 
egli ricevuto un talento > che deve far valere , che egli h 
membro d'un corpo político , che concorrer deve al bene 
comune, cercando tutto ció, che puó procurar d* utile rea-
le alia societá , e fuggendo ció , che puó turbar 1' armenia, 
intorbidarne la tranquillitá , ed i l buon ordine. Non vi é 
alcun rango di cittadini in uno Stato , per i quali non sia-
v i una serte di educazione, che gli sia propria ; educazione 
per i figli de Sovrani, per i figli de Nobili, per quelli della 
Magistratura , del Volgo , delle Ar t i , della Campagna &c. 
£ come sperar si deve , che ve ne sia una per la Religio
ne, dovrebbe esservene un altra,tale che propria fosse a l l ' 
esecuzione de respettivi doveri sopra gli esercizi , le prat-
tiche , le virtü, i l meglio , affinché adulti operassero nelle 
facoltá , che anuo intrapreso, con maggior conoscimentó, ed 
attenzione. ; imperoché se ogni sorta di educazione fosse da
ta a proposito con perseveranza , e con luce , la Patria si 
trovarebbe ben Costituita, e governata, mentre e le Cune, 
e le Ar t i , e la amministrazione della giustizia , e l i Reli-
giosi, e gli Ecclesiastici aspirarebbero tutti, non mancando 
alie loro obbligazioni, alia universale felicita , essendo mol-
to meglio una buona educazione data da persona capa-
ce, che molti Averi. Voi date T educazione per le maní 
d ' un Schiavo , onde in vece di uno, ne avrete due ( diceva 
un Filosofo.) 

Allorche si viene al mondo abbiamo tutti gli organi ne-
C 2 ees-
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cessari peí parlare , e quelli , che ci serviranno di poi per 
camminare; má al principio ne si cammina, ne si parla, fin-
tanto che gli organi della machina, e del cervello non auno 
preso una bastevole consistenza, e doppo che Paso della vi
ta non ha in noi impresse alcune conoscenze. Si vive , má 
non si é in stato di riflettere , che si vive. V i é di bisogno 
di tempo, affinché la machina si sviluppi, onde é, che quan-
do un talento si h aperto fino a un cerío punto , quando 
una virtu, o vizio ha cominciato a porre alcune radici, esse 
divengono , per cosi diré , un centro di attrazione , che eser-
eita la sua potenza sopra tuttoció , che lo circonda. Tutte 
le facoltá spirituali , e corporali si risentono piü , o meno 
deli'energía di questa forza. D i qui ne ha origine i l Ga-
rattere, i l quale non e che i l resultato delle disposizioni na
tural! : ciascun talento ha i l suo carattere, che l'Osservatore 
attento scopre , che i l Moralista studia , che i l Legislatore 
consulta. La moltiplicitá delle virtü , o dei vizi nelló stesso 
soggetto rende i l carattere piü complicato , e piü dificile a 
scoraporsi. V i sonó persone , le quali non hanno carattere, 
cioé hanno una esterna mediocritá in ogni genere , vale a 
diré , vive quell'uomo in una indeterminazione completa, 
che non si sá, a qual classe egli apartenga , ne qual valore 
se gli possa assegnare. Costui non ha propriamente nc ta
lento , ne virtü, ne vizio, ed é lo stesso de caratteri indeter-
minati come di queste faccie, le quali non hanno fisonomía, 
perche non hanno alcun tratto , che le distingua. Qui fá di 
mestieri, che l'educazione tenga molta industria per trova
re in un fondo tanto ingrato qualche disposizione , la qua
le meriti d'essere coltivata per preferenza. Non pero deve 
uno disperarsi. Spesso la natura vuol essere sollecitata a pro-
dursi,e non si scopre,se non a chi la sá interrogare. L'edu
cazione perció ha un gran potere , 1'Universo é pieno 
dei suoi effetti. Ella rende spesso i particolari d'una stessa 
famiglia trá loro tanto diferenti , quanto lo sonó gli abita-
tori di climi lontanissimi. Ella fá fiorire oggi su le sponde 
della Senna , e del Tamigi un popólo di uomini dotti, in 
vece di quelii, che componevano un giorno una nazione di 
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Barbafí; ed essa forse trasportata un giorno sopra le rive 
deir Amazoni, trasformará, camminando seco le scienze d'Eu-

* ropa, lo stupido Americano in un Metafisico profondo. O l -
tre di ció il potere dell'educazione non si limita a questo 
punto di veduta. Oltrepassa di la dal sepolcro , e porta 
le sue felici influenze fino nell'eternitá. Dopo essersi svi-
luppato 1'nomo per gradi insensibili, tocca egli Teta piü 
matura. In questa spiega le sue forze, esercita la sua atti-
vitá, gusta la sua esistenza. Má questo solstizio della vita 
umana dura poco. Quasi súbito l'uomo scade , le di lui 
forze s? indeboliscono , i l di lui vigore diminuisce , e tale 
indebolimento lo conduce per gradi insensibilmente alia vec-
chiezza^he h scguita dalla morte. L'uomo dunque , ques
to Ente eccellente, nel quale noi scopriamo tanti tratti d'un 
origine celeste , non crederebbe di vi veré che una vita effi-
mera, se T educazione non cominciasse a disíngannarlo, edu
cazione fondata su la veritá , e su la Religione. Potrebbe 
forse in qualche modo la ragione levargli i l dubbio, ogni 
qualvolta riflettesse alia interna ripugnanza di dover essere 
privata per sempre della propria esistenza , bene, che ella 
desidera essere interminabile ; senza pero le nozioni , che da 
1' educazione, non potrebbe riflettere , o rifletterebbe soltan-
to oscuramente alia semplicitá dell* anima, ed alie perfezior 
ni divine, scoprendo cosí i motivi bastevoli per persuader-
si , che continuará i l di lui spirito d ' esistere doppo la dis-
truzione d' un corpo dal medesimo vivificato. Che se res-
tasse ancora qualche inquietudine alia ragione , sopragiunge 
colla educazione la Rivelazione , che le ombre dissipa , in-
segnando agli uomini T importante Dogma della immorta-
liiá e della Ressurezione, Dogma tanto vero, quanto Conso-
latore , e nel medesmo tempo convenevole, e conforme alie 
nozioni piü sane d'una vera metafísica. Dal che a me sem-
bra dedursi chiaro, che la Sovrana divina Sapienza ha avu-
to grandi vedute suir uomo , poiché ha posto dentro di lui 
i l germe d'una gloriosa immortalitá , e di una riflessione 
di ricompense, e pene in una vita futura per la virtú, e per 
i l vizio. Ella ha seminato sulla térra i l grano, che richiu-
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de qnesto germe prezioso , ha voluto, che eglí qui pienda 
i suoi primi aumenti, che vi poití i suoi primi frutti, pro-
ponendosi, allorché sian buoili j di traspoirtarli un giorno in 
luogo dell'ultima perfezione. L^ducazione perció comin-
cia qui abasso questa grand' opera. Ella prepara lo intellet-
to , ed.il cuore a questo stato futuro,,e rende l 'uno e T al-
tro propri ad abitare i l soggiorno della vir tü , della veritá, 
e della luce eternamente. L ' ü o m O v p e r cosi diré , non stá 
qui sotto la sua vera formaron é quello,che vediamo, poi-
che non é.j che un inviluppo terestre compagno di lui i n -
divisibile , 11 quale dovrá un giorno essere rigettato, per r i -
prendersi piü glorioso; e la morte , che dal volgo si teme, 
non é per una anima saggiamente educata » e Cattolica 
se non se la mutazlone ^ la qual deve precederé una felice 
trasformazione. Lo spirito del giovanetto, come ancora i sen-
si di lui , sonó nelle tenebre. 1/educazione tria§mette a tra
verso questa doppia notte a poco a poco de raggi , che la 
rischiarano. Inspira gran verltá, dirigge le azioni > insegna 
alia ragione a discernere i l bene > forza colla persuasione 
in certo modo Ja volontá a volerlo ; lo incatena colla vir-
tü , lo disinganna di Cercare piaceri stabill sul teatro va-
riabile del mondo > a desiderar giorni chiari , e sereni nel 
mezzo del turbine della vita > e finalmente abassa i l velo, 
che toglie alia ragione per le proprie passionl la veduta del
la virtú i del cielo , e della veritá. Goltivata da saggia ma
no in tal guisa la gioventü, io mi lusingo, che non essen-
do per natura > per massima, e per falsa riflessione uníto i l 
cuor dell'uomo al mondo , stante le cognizioni, che va ac-
quistando della Vanitá de di lui piaceri ^ e della sicurezza 
di un béne eterno , non sará piü come al giorno d'oggi 
jdolatrato Perrore , e la falsitá , poiché se non tutte , alme
no moltissime delle azioni umané dipendono da una solida 
riflessa , e religiosa educazione. 

Per non ingannarsi adunqüe chiunque ¿vrá la cura d'al-
levare la gioVentíi deve pensar sempre a rettificáre i tempe-
ramenti per gradi , non perdendo mai di vista quelle qualitá, 
che devonsi acquistare sopra noi stessi coi sforzi, e coll ' uso. 

L a 
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La varietá della condotta di diversi caratteri pone i l Pre-
cettore in stato di moltiplicare alie volte , ed alie volte va
riare le massime , conservando pero sempre la regolaritá del-
le medesime, c la Religione. L i costumi sonó diversi in di
versi paesi, e ció mostra,che la forza dell'educazione puó 
moltissimo nel formare lo spirito umano dall'etá piü teñe
ra , e dargli un carattere íisso, e durevole. Le azioni del me-
desimo uomo sonó soggette a gran variazioni nei diferenti 
periodi, che riempiono la sua vita dalla fanciulleza fino al
ia vecchiaia. Egli e questo un grandissirao soggetto per far 
riflessioni gencrali su i cangiamenti a gradi de nostri costu
mi , e delle nostre inclinazioni, e sopra i diversi principi, che 
dominano e seco strascinano , o per nuovi onori , o per tra-
vagli, o per vanitá , o per orgoglio , le diverse etá dell'uma-
na creatura» lo medesmo in diversi paesi ho avuto lunga 
occasione di meditare le mutazioni , che fatte si sonó sopra 
l i medesimi uomini secondo la diversitá delle circostanze, 
che se gli sonó preséntate, fino a non riconcscerli per ave-
re da capo a fondo roversciate quelie massime, che credevo 
penétrate fino all'intimo dell'anima da lunghissimo tempo. 
Questo suol essere per esperienza l'eífetto delle dignitá. Quin-
di é per principio genérale , che se quei caratteri propri di 
ciascuno individuo non hanno la loro costanza, ed una uni-
formitá , non e possibüe eolio studio ancora della loro con
dotta conoscere le disposizioni , in cui sonó riguardo a noi, 
e quelle dove noi siamo o dobbiam essere riguardo a loro.. 
L'incostanza , il sospetto , e la vanitá li trasporta,e perció 
si cerchi con tutta forza a sradicare la prima dal cuore ren-
dendoli cestantemente uniformi e virtuosi , e cadera da se stes-
so i l secondo ; non essendovi sospetto, ove vive la virtíi, e 
3a veritá ; e finalmente avezzandoli a conoscere le illusioni 
del mondo , e le pompóse chimere, e le ombre passaggere, 
a cui van dietro ingordamente i mortali, meditaranno i l vuo-
to , che lascian nell'anima , onde trasportad su la notte del 
sepolcro vedranno , che tuttoció , che accade, é fragüe lusin-
ga , e che i l piü vile ed abietto , ed i l piü gran Ré sonó 
lo stesso avauti gli occhi di Dio. 

C A -
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C A P O I I 1 . 

Della Religione. 

LO studio della dottrína , che insegna Ja nostra santa 
Religione, la quale é I'oggetto della nostra fede , e 

la regola della nostra condotta , come ancora lo studio dei-
le pruove della veritá della medesima , sonó assolutaments 
necessarie a chiunque deve avere una fede chiara , e ren-
dere a Dio quel culto spirituale , e quell'omaggio, di un 
Ente ragionevole al suo Autore , che é i l primo , ed i l prin
cipal do veré delle creature intelligenti. Un soggeto cosí im
portante , cosi ribattuto , cosí necessario stá nelle mani ge
neralmente di una femmina ignorante , o di un Precettore 
venale, i quali materialmente insegnano al Giovane, che au
no in cura ció , che egli non intende, pensando solo a ca-
ricargli la memoria di cose oscure , senza saperle spiegare, 
senza rischiarare 1 'intelletto , e toccargli i l cuore , onde res
taño affatto inutili le istruzioni di tal natura. Non si pensa 
se, non che i l fanciullo congiunga le mani , alzi gli occhi, 
che milla dicano verso i l cielo , reciti quanto piü presto 
puó con una voce mal articolata una preghiera , che ha im-
parato di mala voglia, senza intenderne nemeno la lingua, 
le quali preghiere non sonó di alcuna utilitá per chi le 
dice , ne edificanti per chi le ascolta. Si suppone in lui 
gran profitto , e segli danno lodi infinite , allorchs risponde 
ad alcune interrogazioni del Catechismo , le di cui parole 
é necessario , che sempre siano eolio stesso seguito , acció 
non si confonda per la mutazione o prima o doppo delíe 
medesime; indi parla egli di Dio come spirito infinito, per-
fettissimo , Eterno , Omnipotente, presente da per tutto , ab-
benche ciascuno di questi attributi assorbisca un Teólo
go de'piü profondi. Ne si opponga alia inutilitá di ques-
to método , che si comincia ad insegnare la Religione in 
quel modo a causa dell' etá , dalla quale non si puó rica-
vare di piü ; poiche senza che l5etá abbia ancora toccata 

cer-
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una certa maturitá , colla sola idea di un Potere Paterno 
spiegato a dovere si ponno dirigere con principi di Reli-
gione gli anni teneri, senza che vi intervenga la nozione fi
siológica di uno spirito infinito, e di cose somiglievoli, delle 
quali l'allievo non pao concepire l'idea dell5 esistenza. Al-
cuni fanciulli di etá non del tutto matura, alie volte male 
istrutti nelle paterne case, , cioé istrutti secondo i l costume 
materialmente, sonó posti appresso di noi per educargli per 
10 stato Religioso , o per quello del secólo conforme loro 
placerá di poi , perció debbono dal Maestro primieramen-
te essere di nnovo amaestrati sui doveri della Religione. 

Non cerco io ora daré un método stabile, e determinator 
má solamente pretendo , che questo possa essere piü pro-
íittevole , piü penetrante, e piü sicuro. Per la qual cosa es-
sendo ancor teneri i fanciulli, lasciando loro quei primi mal 
digeriti rudimenti di religione, con i quali sonó stati alle-
vati nelle rispettive loro case , fá di mestieri , per preparare 
11 loro spirito , ed i l loro cuore di trattenerli sulle cose 
le piü sensibili , e sopra gli^oggetti , che si offrono tut* 
ti i giorni avanti i loro occhi , cominciando cosí a poco a 
poco a istruirli dei loro doveri , senza comparir d ' istruir-
l i . Ristringerne i l numero piü che é possibile , ricavandoli 
dalle relazioni le-piü prossime , e le piu essenziali, le qua
l i abbiaî o per cggetti immediati la loro conservazione , ed 
i l loro ben essere. Interessarli di poi adagio adagio all'os-
servanza di questi obblighi, principalmente per il bene na-
turale , che loro ne risulta , e quindi in seguito far , che U 
gustino col renderglieli utili e piacevoli , e allontanandone 
con arte , e cura la forza , i l disgusto , ed i l displaceré , cer
cando sempre ín tutte le occasioni , che s'offrano natural
mente , qualche sentimento , eccitando il loro piccolo amor 
proprio con elogi ,e regali dispensad a proposito ,e con emu-
lazione cogli altri , allorché adempiono piü puntualmente i 
loro doveri. In questo giro di cose si pensi a cercar sem
pre di formarli alia riflessione , conversando con loro , e la-
sciandoli la liberta di diré tuttoció , che pensano, senza in-
tenomperli. Cosi preparato i l loro spirito , far loro incon-
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trare, come per azardo, una di queste meravlglie della na
tura , che so vente s5 incontrano , svilupargliene le particoa-
ritá le piíi curióse , e le piü alia loro portata, aiutandoU al 
dcsiderio di vederne altre , incaminandoli con ció insensibil-
mente a ricercarne l'Autore. Dar mano a loro iii questa 
ricerca , anzi cercar con loro questo spirito invisiblile , i l 
quale sembra o^ni momento dirci: Eccomi qui. Riscaldare 
la loro curiositá per questo Ente i l piü interessante di tut-
ti li Ent i , sodisfacendoli su ció , e facendoglielo conoscere 
particolarmente per i suoi morali attributi. Rendasi in ques
to modo nel loro cuore Dio amabile , imprimendogli cosi 
un amor piü tenero, e piü vivo di quello , che sentono per 
i loro Parenti medesimi. 

Non parlar giammai di Dio, se non se con aria di rac-
coglimento, come si deve , accompagnando la pronunzia di 
questo Nome Augusto con gesti propri a fare su lo spirito 
de'fanciulli un impressione mescolata di placeré, e di ris-
petto. Mostrar loro questo tenero Padre pieno di cura per 
le sue creature , dando loro quotidianamente i l cibo, i l ves-
tito , e il domicilio ; l'esempio delle A p i , de Vermi da se
ta , del nido degli uccelli puó, riflettendovi , condurli di piü 
alia considerazione dell'eccellenza dei beni,coi quali ha vo-
luto egli distinguere con maggiori doni l'uomo dalle altre 
creature. Insinuar loro con la maggior forza, ed eficacia la 
grafitudine , ed i l rispetto , e spiegandogli l'orazione Do-
minicale , insegnargliela con le dovute riflessioni, e farglie-
ia gustare , e ridire quanto piü si puó , poiché in quella 
si racchiudono infinite cose necessarie alia salute. Con ques
ta trácela insinuar loro ció, che questo Padre amoroso vuo-
le dalle sue creature , e ció che non vuole , mostrando h 
necessitá di questa ubbidienza. lo credo perianto, che ques
to método di far conoscere a fanciulli l'esistenza di un 
!Dio , e 1 ' impossibilitá di comprendere 9 che alcun potere 
umano abbia créate le cose , che vediamo , pone loro nella 
necessitá di rispettarlo, di amarlo , avendogli giá eccitati alia 
riconoscenza , come al loro Benefattore , che loro nutre , e 
conserva. Ella e massima sicura , che i primi moti della 
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natura sonó sempre retti, e non vi é nei Oiovani se non 
se le passioni , effetti dell'origínale peccato , le quali non es-
sendo per anco sviluppate , non avvi che un cuore retto , e 
portato alia tenerezza , alia gratitudine verso chi ci fá del 
bene , e perció senza attaccare di fronte il giovane con idee 
composte sopra la Religione , non bisogna condurlo che a 
mano con le prime facilissime idee. Poiché siü principio la 
Religione contemplata in tutto i l suo lume offre uno spet-
tacolo , che sostener non ponno i deboli occhi della prima 
etá. Ella é involta con un velo misterioso , quindi bisogna 
insensibilmente levarlo , né mostrare da principio se non 
ció , che é proporzionato alia giovanile intelligenza, perció, 
allorché si osserva la ragione piü aperta , e piü capacete 
che la riflessione ha giá poste nelle tenere piante le sue pic-
cole radici, allora si prosiegua la traccia , e s' entri piü ad-
dentro nei penetrali della Religione , poiché solamente con 
i l dono della ragione riceviamo i l dono della fede , e .for-
se vi sarebbe del danno rivelare avanti Teta della ragione 
cose, che non hanno d'autoritá , che la fede. lo non tanto 
hó riflettuto a ció , má sil questo hó interrógate molti fan-
ciulli espressamente ; essi hanno di giá 1' orgoglio di riget-
tare quello , che non comprendono; poiché non ponno es-
sere toccati, che dagli oggetti sensibili, e se per acaso nasce 
in essi % dubbio,non rivengono piü, mentre tutto i l mondo 
conosce la forza delle prime impressioni, e potrebbero di-
venire la sorgente d'un Setticismo. Questo mió pensiere non 
voglio , che sia da tutti adottato , poiché i l mío dissegno h 
solamente d'indicare una maniera , a mió credere , piü fa-
cile , acció concepischino un poco la forza della Religione, 
la qual cosa essi non intenderebbero mai, se si fusse con-
tenti di far loro replicare ció , che ascoltano , senza conce-
pirne la idea , o di far imparare loro a memoria alcune 
pagine dei migliori libri , i quali peró sonó allora nelia 
imposíábilitá d'essere intesi dalla gioventü. La prudenza dei 
Precettori , la cognizione dei talenti, de caratteri puó pres-
crivere una migíior forma a questo método ; bastami solo, 
che non s'inseguí sü questa materia cosa alcuna fuor di 
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tempo , essendo la necessitá delie chiare idee íl piíi utile, 
ed il piíi salutare cammino per aprofitarsi della Religione. 

Doppo ció si puó a poco a poco scoprir loro nella Re-
denzione il tratto i l piü grande della bonrá divina per chi 
Taveva disubbidito. Produrre Gesü Cristo figlio di Dio , di 
cui Ja missione ha avuto per oggetto principale di anun-
ziare i l perdono a peccatori, che si pentono,e porre in evi-
denza 1'immortalitá , e la vita futura , spianando a loro oc-
chi la strada della salute, facendo delle leggi del Signore 
un giogo facile , ed un peso leggiero , accostumandoli a r i -
guardare la Religione, e gli atti della medesinia come ne-
cessari del tutto, e come cosa, che deve entrare in tutte le 
loro occupazioni sempre con la veduta di una felice éter-; 
viiitá. Questa idea sará di poi eternamente stabile,se loro si 
inculcará in modo , che gli accompagni da per tutto , che 
gli assista nell3 andaré a dormiré , al primo risvegliarsf, 
nella compagnia , nella solitudine , mentre questa díssipa, 
senza che sene avveggano, quelle nuvole, che di quando in 
quando s'alzano nel crescere dell'etá a coprire la ragione. 
£ i trattenimenti siano sopra la vita di Gesü Cristo, e sil 
questa si rifletta attentamente. L a Dottrina in seguito s' 
insegni , che questa Cattolica Religione rinchiude , che é F 
oggetto della nostra fede , e la regola della nostra condot-: 
ta , servendosi , a mió credere , nel spiegarla del Catechis-
mo del Concilio di Trento , delle opere le migliori e se-
condo la loro capacita. Cercar bene di convincerli sopra la 
felicita acordata loro da Dio d'essere nati nella sola vera 
Religione , applicando a quella i caratteri luminosi , che 
ne dimostrano la veritá, riempiendo i l loro cuore , e lo spi-
lito de precetti, che racchiude , e che sonó la strada sicu-
ra per arrivare a quell'único fine, che si h tanto da Filo-
soíi cercato , e che la sola vera Religione puó farci ritro-
vare , cioé la felicita. 

_ Avvertasi sempre , che la persuasione , alia quale si puó 
arrivare in questa materia , non sia confusa, ne paragonata 
colla fede, che é un dono di Dio , una grazia singolare, 
ehe egli accorda a chi lui piace , e che esige tanto piü la 
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costra ríconoscenza , quanto che questa non la dobbiamo 
che alia bontá di lui , i l quale ha voluto accompagnare in 
tioí il lume della ragione con quello della fede. Questa 
non solo in tal guisa vena ne'giovani fortificata , má gii 
riempierá di una giusta ríconoscenza verso Dio i l quale 
ha fatti tanti prodigi nella vecchia , e nella nuova legge, 
per rivelare agli uomini la vera maniera di adorarlo , e 
servirlo , e per convincerli della certezza di questa rivelazio-
ne. Tali punti fá di mestieri , e spiegarli , e persuaderii 
quanto piú si puó , ne mai fermarsi, finché non sî  vedano 
internamente penetrati, e intesi dalla gioventü. Poiche nei 
tenerissimi anni, allorché i fanciulli e per 1 ' etá , e per lo 
talento capaci, si sonó bene internati in queste veri ta , non 
fnggono piú da loro , e restaño i fondamenti della Reli-
gione con soliditá nel loro spirito stabiliti. 

Bisogna di buon ora por loro le armi in mano senza 
che sene avveggano , perché in etá pin avánzala , in ques-
to secólo tanto corrotto , converrá forse trattare ancor essi 
benche Religiosi pin e piü d'uno, che si fá i l falso ono-
re di dubitare di tutto , credendo inalzarsi sopra gli altri 
col porsi superiore alia Religione. Infelici ed ignoranti spi-
riti íbrti , i qual bestemmiano ció che non sanno. Egli e 
dunque importantissimo l'aver fatto di buon ora un soli
do fondo di religione , e di essersi posto fuor dî  stato di 
essere scosso o imbarazzato con dificoltá , le quali non so-
no speciose che per quelli , che le propongono, poiché lu-
singano l'orgoglio dello spirito , e la depravazione del cuo-
re , la quale vorrebbe poísi al largo , scuotendo i l giogo 
-della Religione. 

Non deve pero i l Maestro far loro un trattato di Teo
logía , la quale con método studieranno di poi , se ne sa-
ranno capaci , má fá duopo senza questa porli in stato di 
compire ai loro doveri per mezzo de' precetti necebsari al
ia salute , insegnandogli come devono essere insegnaíi, cioé 
con idee chiare e distinte , spezzando loro il pane della 
Pottrina Evangélica con amore ,. insinuazione , convizione. 
ed in tal guisa conosceyanno Iddio per amarlo, e temerlo 
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colla scorta, e de' precetti , e del kme della fede , ed U 
Signore accorderá loro quella grazia , senza di cui milla si 
fá ^ ne si puó fare , e spanderá la sua benedizione sopra i 
siioi allievi , levando loro quello spirito di curiositá , che 
si risveglia in noi allorché si vuole approfondire questio-
ni vane , ed inutili , e per lo piíl dannose , ispirando loro 
i l gasto soltanto della véritá ,acció la cerchino con ardore, 
iná con semplicitá , la quale si. occupa interamente delle 
utili , e fmttuose ricerche non tanto per conoscerle , quan-
to per pratticarle» 

Non si manchi inoltré ds insinuare alia gioventü il me
ditare almeno tre volte i l giorhojche Iddio h misericordio
so , e Giusto , áiQ vuol essere ubbidito , che da coi precetti 
la base alia virtíi, acció che sia pratticata , che egli da un 
prezzo a questa breve vita ognl qualvolta s' impieghi a 
piacergli , e per lo contrario una pena eterna. Egli non 
cessa di giidare aî  colpevoli , che i'loro delitti per quan-
to siano ne'medesimi pensieri nascostí , sonó stati veduti. 
che sá ^ diré al Giusto disprezzato , che la di lui virtíi ha 
un testimonio , che la propria sostanza h inalterabile , che 
egli é i l vero modelo delle perfezioni , di cui ognuno por
ta sempre per \z di lui misericordia la vera Imagine in se 
stesso. Má di ció piíi diíusamente nel Capitolo che segué. 

Ora, abbenché i giovanetti non abbiano ancora alcuna 
esperienza delle passioni; se i l timor di D io , e i prin-
cipi di una vera Religione, e V onore saranno in loro ben 
radicati , non essendo queste guide ingannatrici, non vi sa-
ra bisogno d' una esperienza sospftta > che non. si acquista, 
che a forza di vizj. Abbenché pero le passíoni non sieno 
abbastanza fuori , i ' uomo accorto Che presiede , suíñciente-
mente ne conoscerá i loro segni > e senza mostrar di cono-
scergli, insinuará loro con arte la maniera di reprimerle , 
la qual cosa non si^ puó fare se non se coi precetti soli 
della religione applicati a proposito, e secondo le circo-
stanze . Le passíoni violenti , che si traveggono alia Ion-
tana , come la colera , 1' odio e le altre , possono sradi-
care le idee piú profonde della virtíi naturalei onde se lo 
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spírko non avesse qualche estacólo ad opporgli , produ-
rcbbero infallibilmente qnesta rovina; e i l miglior^ carattere 
allalunga potrebbe divenire il peggiore. La Religione vi 
provvede, ella grida ogni momento, che queste atíezioni, 
e tutte - le azioni, che producono , sonó maledette , e dete-
stabili agli occhi di Dio: la di lei voce pone in costerna-
^ioiie ü vizio, e rassicura la virtü; la calma nnasce nello 
spirito, conosce i l danno , che ha corso , e si attacca piü 
fortemente ai pnncipj , che forse era svd punto d'abbando-
nare. Non posso ommettere , che si abbia sempre riguardo, 
che le istmzioni in genérale , e particolarmente quelle su 
la religione non odorino di pedantería , ne s' insegnino con 
un certo rigore , i l quale ributta per lo piü la gioventü, 
ma siano semplici, e gravide di una delicata sollecitudine, 
la quale mostra la necessitá di darle per i l bene, insegnate 
pero dalla severitá di un anima abitualmente virtuosa, con-
vinta , tranquilla , sempre uguale, ed aliegra . Ornar si 
puó i l discorso, i l quale deve essere frequente con fatti 
storici del nuovo e vecchio Testamento, mescolandovi le 
massime de' proverbj, e de5 libri sapienziali, le quali por-
tano al cuore una impressione deliziosa . Finalmente si os-
servi, che le ragioni quantunque invincibili siano dimostra-
te tanto semplicemente, che sia necessario rifletterci per 
dar loro un valore , e sentirne la forza : quindi i senti-

1 menti , che producono , devono sembrare tanto naturali, che 
prender si possano per pensieri communhin questa guisa 
succederá , che, a chi le ascoita, parerá di produrle egli stesso, 
ed in questa guisa diventeranno piü radícate perché piü na
turali. Termino questo capitolo con pregare i Maestri di 
rappresentare ai gíovanetti loro allievi, e porgli sotto gli 
occhi sempre questa massima j a quale ornata con idee sen-
sibili, potra far loro impressione maggiore . Che chi non 
ama Iddio Creatore , Conservatore, Redentore, deve essere 
ancora indegno dell'amore, e dell'affezione del genere uma
no , di cui merita tutta í avversione. Egli vivera sempre 
in un terribile spavento gridando ad alta voce tutte le cose 
créate contro di lu i . In quaiunque parte egli vada , da 
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qualunque lato si rivolga , e sopra qualunque luogo che 
getti gli occhi, tutto ció che si ofFrirá a luí , che vedrá, 
che lo circonderá, sopra i l suo capo , sotto i suoi piedi, 
tutto in fine il creato si presentera al di luí spirito per 
mezzo del rimorso, sotto una forma spaventosa, e minac-
cievole . Si creda pur egli, e non sbaglierá, separato dalla 
catena degli Enti , e solo contra la natura intera, es ' im-
niagini, che tutte le creature , le quali per gratitudine e 
per dovere, e riconoscono, e lodano i l loro benefattore 
nelle loro Imgue, saranno unite con una lega genérale a 
írattarlo come un nemico comunc. Oh Dio quale stato 
e condizione infelice! 

C A P O I V . 

Ddta medhazióne giornaliera, e della 
•preghiera quotidlana. 

J o é i l testimonio della condotta degli uomini, egli 
ne sará il giudice, come queíío, che osserva le'loro 

Y i e , e ne conta i passi. Ecco i l soggetto della giornaliera 
meditazione, la quale devesi a' giovani inculcare , imprimer-
gliela , acció ogtü momento Y abbino presente. Se 1' occhio 
di Dio osservatore, e giudice sará sempre nel cuore umano, 
non si potra a meno di non camminare rettamente per 
la strada della virtü , e della Religione. I I riflsttere che 
riulla fugge ali' Ente Supremo , la di cui immensitá riem-
pie tutto i ' universo, che conosce i pensieri , che ci oceu-
pano,i desiderj che noi formiamo, e a qual cosa inclina, 

consente i l nostro volere , ci térra pie ni ogni momento 
di venerazione, e di timore. Non vi é deserto i l piü 
nascosto, abisso i l piü profondo , luogo i l piü segreto, 
ove Dio non ci vegga, ed egli é cosi attento ad un 
sol uomo, come se solo fosse nel Universo ; penetra egli 
sul fondo del cuore, ne conosce li movimenti, li senti-
menti, le disposizioni . Se si contraria alia sua santissima 
legge, riempir questo ci deve di nmorsi, e di confusione, 

poi-
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poiché come gíustissimo Giudice, un istante a lui é ba* 
stevole per darci in braccio alia morte, condannarci , pu-
nirci. Dio vede la forza delle nostre passioni, ci guarda 
per ispirarci coraggio, offre i l suo soccorso per sostenerci 
nel combattimento , ci presenta la corona per animará alia 
vittoria. La presenza di Dio quai motivo non é ella per 
reprimere le nostre sregolate voglie, e regolare la nostra 
condotta secondo l i precetti della sua santissima legge? 
Questo pensiere dunque sempre alia gioventü presente soster-
rá virilmente la virtü, inqualunque maniera, e da qualnn-
que parte attacata dalle passioni. Iddio essendo i l testimonio 
della nostra lotta, lo h ancora della nostra caduta, o della 
nostra vittoria , ed allorché noi combattiamo, se trascuram-
mo la di lui presenza, o pensammo, che non ci vegga , 
verrá un giorno, in cui esperimentaremmo che ci ha veduti. 

Questa credo io la meditazione la piü necessaria , e la 
piü utile. Ogni uno sá, che Iddio ci vede, eppure si tras-
cura questo pensiere perché non bastantemente inculcato nella 
nostra educazione, nella quale fá di mestiere , che abituai-
mente una tal massima s'insinui, si replichi, e si ponga 
in opera nelle occasioni. Colla presenza di Dio sempre avanti 
gli occhi si accostumerá i l giovanetto a combattere contro 
se medesimo, a domare i moti sregolati, che s' alzano in noi, 
a moderare i desiderj, e porre una guardia di circospezio-
ne alia lingua, a chiudere gli occhi su ció, che é proibito 
di vedere, ed esser umile, essendo sempre al cospetto di 
Dio , paziente ne' mali, poiché con la presenza di Dio sará 
presente sempre ancora la di lui santissima legge , i di lui 
precetti, i di lui consigli imparati ne' primi rudimenti della 
Religione, come neir antecedente capitolo. I I costume di 
meditare ogni giorno nelle societá Regolari, o sopra una 
virtü per abbraccíarla, o sopra un vizio per fuggirlo, o sopra 
le azioni di qualche Santo per imitarle, egli é un método 
ottimo , ed io lo credo utile infinitamente . La riflessione 
pero continua, che Iddio vede i nostri passi, che egli é 
sempre presente a tutte le nostre piü piccole azioni, che 
per cosí diré penetra la midolla delle nostre ossa, ed i piü 

E oc-
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occulti pensieri , io son persuaso, non escludendo le altrc, 
essere la piú profitteyole, la piü necessaria meditazione. Questa 
mía persuasione fá che io tema di non avere parole baste-
voli per pregare, come facciocon tutta la forza , e 1' effi-
caccia del mió spirito , i l Precettore d'imprimere continua
mente párticolarmente coll' esempio , pratticandola , e ripe-
tendola, questa massima, e questa veritá nell' animo de' 
suoi allievi. 

Molte sonó le orazíoni vocali, le quali ne' noviziati si 
recitano quotidianamente, tutte sante, elodevoli , ma non tutte 
necessarie. Necessaria pero credo io di far fare giornalmente 
ai giovani una preghiera meditandovi sopra seriamente, e 
non recitándola come suol farsi per uso , e senza alcuna 
riflessione , poiché in questo caso sarebbe meglio non diría, 
che diría male, o ali'uso delle ignoranti donicciuole. Que
sta preghiera dunque deve essere instituita in modo , che 
si domandi a Dio la conservazione del prezioso dono della 
fede ricevuto dalla di lui misericordia , allontanando dal 
cuore tuttoció, che potrebbe esporlo a perderé un cosí ric-
co tesoro . Ed abbenché le veritá rivelate siano superiori 
alia nostra ragione , poiche ella é troppo limitata per pe
netrare negli altissimi misteri della Sapienza, e della Omni-
potenza, la quale ha voluto nascondergli per prendere da 
noi i l sacrifízio della fede; con tuttoció, per debole che. 
la ragione sia ,, ella é bastevolmente illuminata per cono-
scere, che deve sottomettersi a tutto ció, che insegna una, 
Religione, di cui Dio é l'Autore , attestata dagli oracoli 
de' Profeti, confermata da miracoli i piü luminosi, appog-
giata sul testimonio degli Apostoli, bagnata col sangue di 
un prodigioso numero di Martiri, approvata da Dottori i 
piü celebri, creduta da talenti i piü profondi, e final
mente sparsa in tutte le parti dell' Universo. Lo stabili-
mento, li progressi, 1' estensione, la conservazione, i dog-
m i , la morale di una Religione cosi antica, cosi subli
me , e cosi santa fanno vedere in essa troppo chiari i ca-
ratteri della Divinitá. Dunque la gioventü si accostumi 
quotidianamente a pregare i l Signare di jnantenere in leí 
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viva la fedc , acció stabilmente si creda tuttoció , che 
egli lia insegnato per mezzo della sua Chiesa, la quale é 
stata da lui stabilita per istruirci, e condurci, ringrazian-
dolo di averci fatto nascere nel di lei grembo , fuor del 
quale non avvi salute, chiedendogli efficacemente la gra-
zia di vivercí, e moriré, t pregándolo a man giunte di 
preservare i i nostro spirito da quelle ricerche, e discussio-
n i , che la curiositá, e la superbia vorebbe forse un gior-
no ispirarci, la qual cosa non succederá giammai, ogni 
qual volta la nostra fede sia attiva , cioé, che la vita sia 
conforme alia credenza. 

Si chieda quindi con preghiera significante, riflettendo 
all'estensione delle misericordie di Dio, che ritornando noi 
a lui con cuor contrito, ed umiliato, egli ci accclga con 
infinita bontá, come promise nelle sacre carte; Che ritrovia-
mo perció in lui i l padre il piü tenero , V amico i l piíjí 
fcdele, i l Prottetore i l piü potente , onde ci fá sperare , 
che ritiri la nostra anima dair abisso profondo, ove le 
contravenzioni alia legge 1' avevano miseramente gettata, 
accordandoci la grazia di osservare i di lui precetti per 1' 
avvenire, per cui i l cielo sia la ricompensa della nostra 
fedeltá. Dio é il fondamento della speranza , i di lui 
meriti presentano z nostri bisogni un fonte perenne, che 
é sempre aperto , mentre per santificará , e schiuderci i l 
celeste soggiorno , i l di lui amore per noi si fá vittima 
sull' Altare , e mediatore appresso il Padre, sempre dis^ 
posto ad accordarci il prezzo del suo Sangue, i l frutto del
la sua morte , la virtü del suo sacrifizio , i i soccorso della 
sua prottezione, 1'abbondanza delle sue grazie. Questo é 
1'appoggio della speranza nostra, la quale non sará vana, 
e temeraria, se accompagnata dalla fuga del peccato, che 
detestiamo,e dalla prattica delle buone opere, la condotta 
nostra sará irreprensibile, ritrovando in Dio i l modo di 
fortificare la nostra debolezza , rimediare alie nostre mise* 
rie; sanar le piaghe della nostra anima, e scanceilare af-
fatto i nostri delitti. 

Egli é dunque necessarissimo amare un Dio cosí buoncr» 
E 2 i l 
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il ^uale e 1'Autore della nostra esistenza , Conservatore del-
la nostra vita, e che ci riempie ogni istante delle sua 
grazie ; e de' suoi doni, non essendovi , ne potendovi es-
sere altro oggetto , sopra cui si possa, o si debba collocare 
il nostro amore : tuttto ci dice , che lo dobbiamo amare , 
e tutto ci riprendef che bastevolmente non l ' amiamo; al-
lontaniamo dun îue i pensieri vani, che ci occupano, e 
richiamiamo le riflessioni nostre sopra le di lui perfezioni 
per lodario. e glorificarlo. S' ami con tutto Tardore del-
cuore/ acció nuila di creato vi s'intrometta, e lo posseg-
ga; e non essendo dovuto , che a lui solo, se gli con-
sacri, e se gli abbandoni. Egli lo puriíicherá , lo santifi-„ 
cherá, e lo renderá degno d'essergli ofterto. S'ami con 
tutte le forze delP anima , implorando i l di lui soccorso 
per ornarla di quelle virtii, che ponno" essergli grate , per 
aion aver altro desidcrio, che di piacergli, altra cura, 
che di servirlo. S'ami con amor non limitato a parole, 
a proteste , a sentimenti, ma con le azioni, che rendanci 
fedeli alia santa di lui legge, non solo con amor generoso, 
disposti sempre ai piii grandi sacriíizi per lu i , cnanto pos-
si costare di ripugnanza alia natura. S'ami con amor CO-Í 
stante, che nulla deve né alterare, né sminuire j qualun-
que sforzo facciano le passioni nostre per separará da lui. 
Tutto pero si tema dalla nostra debolezza, e dalla íiacca 
nostra natura: má essendo Dio la nostra forza, ed i l 
nostro sostegno, la nostra fede sará immutabile, la nostra 
speranza sata aumentata, aumentando, e confermando egli 
in noi 1' amore verso di lui , che ci animi, e c' iníiammi 
per tutto il corso della vita. 

Le altre orazioni vocali , le quall ne' noviziati é costu-
me far , che recltino li giovanetti; alome laudevolissime 
sonó, come Y Uffizio della Vergine , ed i l santo Rosario 
della medesima. Qualunque poi siano queste orazioni , se 
^Itre vene fossero, abbia i l Precettore la cura, e 1* atten-
zione di far, che recítate siano con raccoglimento, e com-
posiezza senza dissipazione . D i mano in mano poi, che 
va crescendo i ' etá , e si forma la rijessione, s' ispirino 
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loro qnotiílianamente le seguenti massime. 

Che lo serviré a Dio non é formalitá, ev non consiste 
nello star sempre in glnocchio a pregare. Che fá d' uopo 
compire alie proprie obbligazioni sopra la térra, che egli 
ci ha imposto, e stare attenti a pia.ergli nello statc^» nel 
quale ci ha collocati . Non bisogna prendere il raccoglimen-
to come una occupazione, onde ne nasca i l cattivo umore, 
allorché si h privati di poterlo fare, imperciocché ne sor̂  
ge di poi da ció pena, disgusto, ed impazienza nell'ese-
cuzione de'proprj doveri. Egli e necessario nel giorno rien-
trare in se medesimo, allor quando qualche porzione di 
ribelle passione ci agita, e ci conturba; si ricorra a Dio, 
e si stá meglio nella propria celia , che altrove, nientre 
cogli occhi al cielo si ritrova cola quella calma, che 
cominciava a spirare. Gl i oggetti disgustosi fuggano avanti 
un oggetto maggiore, depositando i l displaceré , che ci 
affligge a piedi del Creatore; imperciocché i l solo pensiere 
de' beneíizj della Provvidenza, porta seco la vergogna d' 
essere sensibile a cosí deholi afflizioni . Se la tristezza oc-
cupa lo spirito , alcune lagrime vérsate avanti il Consola-
tore ¿c cuori , lo rischiara , lo solleva, lo rallegra. 

Sia 1' orazione breve , ma vera, ed efficace, poiché un 
tal modo di orare lascia luogo all'esecuzione delle proprie 
obbligazioni. Ricerco di formar un vero Cristiano, ed un 
vero Religioso senza che egli abbia visioni , o sogni, l i 
quali molte volte sonó 1'eftetto , o dell'impostura , o dello 
sregolamento della fantasía. Questo linguaggio místico, e 
figurato, che nutre i l cuore con le chimere d' una ris-
caldata immaginazione, confonde, o almeno sostituisce al 
vero amor di Dio sentimenti ricavati dall3 amor terrestre, 
o almeno proprj, o vicini ad immitarlo. Guardarsi biso
gna da' devoti di professione. Questa proposizione si pren
da in quel dovuto senso, che inspira la Religione contro 
V impostura. 

Certi falsi devoti esaminati da vicino , la divozione 
rende quasí insensibili all' umanitá . I I sacro loro orgo-
glio l i fá riguardare tutto i l resto del mondo con pietá. 
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e non cnranza. Nella loro sublime elevazione sdegnaño 
abbassarsi a qualche atto di bontá. Riprendono gli altri 
con tono rígido , e quasi crudele, la loro giüstizia é r i 
gorosa, la loro carita é durissima, i l loro zelo é amaro ? 
i l loro disprezzo quasi rassomiglia all'odio, di modo, che 
1' insensibilitá stessa, che si ritrova in alcune persone del 
secólo, é meno barbara, che la loro commiserazione. L'amore 
di Dio loro serve di scusa per non amar persona, poiché 
neppur s'amano T un P altro, né io per quante osserva-
zipni abbia fattOí ho veduto una vera amicizia frá Devoti. 
Piü pero si distaccano dagli uomini, piíi esigano da me-
desimi, e si direbbe, che non s'inalzano a Dio, che per 
esercitare la loro autoritá sopra la térra. L a vera divozione 
é T esecuzione de'proprj obbÜghi, amare i l prossimo, giu-
dicar le azioni, e non gli uomini, e non aprire cosí leg-
giermente T Inferno agli altri. Tutte le arti, e tutre le 
scienze sonó State soggette all* impostura. Xa devozione 
ancora ne ha una buona dose, la di cui causa é o i l 
caldo d'una forte íantasia, o la voglia d'ingannare altrui. 

L a cieca credenza alie massime eterne della Religione 
rivelata, e la rettitudine de'costumi, h ció, che Dio vuole 
da noi, e che egli ricompensa generosamente, onde questo 
deve essere ogni gíorno la maggior preghiera di qualun-
quc preghiera. Fá di mestieri penetrare ne' celesti abissi 
di Metafísica quanto basta, ne perderé a disputare sopra 1* 
essenza Divina il tempo tanto breve , i l quale a noi é 
dato per oiiorarla. Noi ignoriamo ció, che ella é, ma sap-
piamo di certo , che ella é. Questo ci deve bastare. Fa-
cendosi vedere nelle sue opere, e facendosi sentiré dentro 
di noi. Ella é la vera meditazione, e la miglior preghiera. 

CAPO 
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C A P O V . 

Ddla cognizione di se medesimo. 

NOn avvi né piü eccellente , né miglíore , e plu utile 
consiglío, che studiarsi, ed imparare a conoscersi. Que-

sto é il fondamento del sapere, ed i l cammino ad ogni feli
cita. Ma si stá con tuttoció attenti, e si e diligenti per 
acquistare la cognizione dell' altre cose, piuttosto che me
ditare se stesso, abbenche la vera, dottdna , ed i l vero 
studio del uomo sia 1'uomo . E questo Moríale che vuol 
colla mente abbracciare Y universo, conoscer tutto, giudi-
cando di essere i l sindaco della natura, resta solo nel mon
do i l piü vuoto, i l piü sciocco, ed i l piü bisognoso, e 
con tutto questo il piü fiero, ed il piü orgoglioso. Se 
1' uomo si concentrasse in se medesimo, e non si scordasse 
di se, molto piü presto , ed in miglior maniera arrivereb-
be egli alia cognizione di Dio piü , che per qualunque 
abra strada, a causa de' cotrassegni esatti di Divinitá , 
che egli ritrova in se medesimo, e che egli senté con 
troppa chiarezza, ed evidenza, Oltre di che per esser sag-
gio, e tranquillo, e condurre una vita regolata, e dolce, 
non vi é miglior istruzione, che la meditazione di se 
stesso, e con essere scolaro di se medesimo , si fá mag-
gior profitto, che con la lettura di qualunque libro. Noi 
non abbiamo miglior specchio di noi, se vogliamo con 
attenzione riguardarci, tenendo sempre X occhio aperto sopra 
i desiderj nostri, ed osservandoci minutamente per ogni 
parte. Ció far si dee con lungo, ed assiduo studio, con 
serio , ed attento esame non solo delle azioni , má de* 
pensieri i piü segreti, della nascita loro, progresso, dura-
ta, e repetizione. Posciaché vi sonó difetti, che fá di me-
stieri esaminargli a minuto , e per riparargli, riflettere per 
conoscere la propria debolezza. 

Cerchi dunque i l Maestro d'insegnare a'suoi allievi i l 
modo, ed i l canunino di pensare con serietá a loro istessi , 
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acció rettamente ascoltino i rimorsi della propría coscíenza, 
poiché la voce , la- qual grida dal fondo dell'anima, 
non é un illusione. La provvidenza non ha stabilito nel 
nostro seno un óíacolo di bugia, ed i giudizj, che 1'uo-
mo seco porta, non sonó mai equivoci; la coscienza mini-
stía dell'eterno Giudice lo rappresenta nell'uomo mentre 
vive , e vi siede in suo luogo . Felice pertanto chi s' in
troduce spesso nel consiglio interiore dell' anima propría , 
Chi riguarda i l suo cuore nudo, chi si presenta in faccia 
alia propria coscienza , sostenendo con attenzione, e con 
proposito di emendarsi, i di lei rimproveri soífrendo con 
fermezza, e con rossore il di lei giudizio, e promettendo d' 
imporre súbito silenzio alie rappreséntanze, ed ai clamori 
dei rimorsi. Se 1'uomo ben si esamina, non ritrova in se, 
che una ridicola vamtá, un incostanza , un irresoluzione , 
senza parlar della folla di mali inevitabili, la quale aper-
tamente dimostra la di lui miseria, e pensando vi ne rítro-
verá la sorgente nella sua costituzioiíe . Le ore períide c' 
ingannano ancora . Finché riposano esse nel seno del 
tempo , avanti che ci appartenghino , lusingano i no-
stri desideri , non promettono, che dolcezze , e tranquil-
lita; Ma allorché vengono velocemente, ci tradiscono Puna 
dopo T altra, ed in vece di apportarci consolazione , de-
positano in noi pene, e tormenti, e se ne fuggono con 
i l giorno, con i l mese, coll'anno . Con tutto questo 1*, 
uomo non si ributta dalla speranza, sempre crédulo, e sem-
pre ingannato, non esce da un errore , che per ricadere in 
un akro; la esperienza non lo corregge, e si lusinga per 
quell* istante, che non ha ancor veduto, e che spera mi-
gliore. In questa guisa la vita é una perpetua dissimulatrice 
con noi fino ali1 ultimo de nostri giorni , i di lei mali 
sonó un secreto, che ella non confessa se non se all'uomo 
allor che spira. 

Avvezzi pertanto i suoi giovani i l Maestro a raccoglier-
si in se medesimi , ed a pensare , che 1' uomo é nato al 
dolore, ed al displaceré. Lí Messicani , allor che nasce-
uno, gridano: iiglío tu vieni al mondo , per esser misera-
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fcjJe: lo sarai ; soíFri, e taci; questo h lo stesso, che es-
primere T umanitá , perché nell'uomo solo v'é la miseria, 
e fuor di luí non v' é miseria nel mondo. S' accostumi 
a passeggiar riflettendo sull* entrata delP uomo nel mondo, 
sopra la sua durata, ed il suo fine; in questa guisa fará 
i l giovane una chiara, e distinta idea , e di se, e delle 
cose, che lo circondano, le quali conoscerá veritiere in una 
etá piü matura, e che tutti l i movimemi dell'uomo, non 
sonó, che un corso perpetuo d'errori, e che la sola ben 
fondata Religione h Púnica ministra di pace nel nostro 
cuore, per 1* annunzio felice d* una futura eternitá. 

Si consideri 1' uomo, i l quale per la sua costituzione pian-
ge, e ride delle medesime cose , contento, e mal conten
to, vuole, e non sá in fin ció che voglia. Vive general
mente nell'inganno, giudice de' successi, che non sonó i n 
nostra mano, i quali dipendono dal cielo; condanna ció, 
che non sá, cerca , e parla di ció, che non puó sr.persi, 
stima le persone per i loro beni, e richezze, disprezza 
coloro, che non ne hanno, quasi che giudicar si dovesse 
dJ un cavallo per gli ornamenti, apprezzando le cose non 
secondo i l loro intrinsico natural valore, iná secondo i l ru
more pubblico, e volgare. Chi negherá non esser questa 
1' immagine d* un uomo , o malamente, o in alcuna ma
niera educato, e che nemmeno per un istante ha egli pen-
sato a se medesimo, e seriamente riflettuta giammai . 

Per riparare dunque a tal inc/onveniente non v3 é, che 
instruirlo nella etá piü teñera, ed avvezzarlo alia medita-
zione sopra se stesso , e per conseguenza sull'uomo gene
ralmente, i l quale secondo la propria natura, costituzione, 
miseria, h infelice per i mali del corpo, e dello spirito. 
Egli é naturalmente vano per se , ne' suoi pensieri, ne* 
suoi disegni; é presuntuoso, ed orgoglioso cogli altri, se 
una seria , e profonda riflessione non lo trattiene. Egli é 
debole nelP infanzia per mancanza di forze , e di idee; 
debole nella primavera della etá per la guerra delle pas-
sioni, le quali novizzo, e senza esperienza lo strascinano 
^yunque a lor piace j sedotto dalle speranze, traspórtate 
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da'desiderj pieno dí confidenza si promette lá felicita, la 
guale 11 suo giovane cucre desidera, e puré filandosi ciascun 
giorno le nostre ore sulla Rota del tempo, ecco rotto i l 
filo della vita improvisamente. Quindi é , che mostrar de ve 
con esempi oltre le massime ii Precettore al giovane allie-
vo, rmcertezza del vivere, e qual sia questa térra, sog-
giorno di enti immaginarj;, deserto selvaggio , ove regna 
P errore ; 1'incertezza , e le tenebre, le quali la sola virtü 
dissipa Enteramente. Selva , ove le spine delle passioni 
insanguináno a ciascun passo i l piede del tristo, e debole 
viaggiatore ^ i l quale pero colla meditazione del cammino, 
di sb medesimo, del fin glorioso , che lo aspetta, cono- -
scerá la necessitá de' mali esterni, che lo circondano, on^ 
de con tal riflcssione difenderá se stesso, acció le proprie 
azioni ímmerse non restino nel vórtice della friTolitá, 
mentre avrá un interno sicuro disprezzo de* passaggie-
ri , e fragili oggetti de5 mortali , e non tenendo contó-
se non se delle azioni virtuose, e sante, e proíittevoli 
solamente per la celeste immortalitá, non curerá come ge
neralmente i mortali, la equivoca tromba della fama, la 
quale non rende per lo piü se non se gli avvanzi lugu-
bri dell* umanitá , raccontando ciascun momento tragici av-
venimenti, con alcuni ridicoli episodj, mentre i l tempo 
velocemente correndo empie i suoi annali, o di frivole, 
umane occupazioni, o delle disgrazie della umana natura. 

Í Che se 1' infelicitá d? invecchiare viene a daré i l colmo, 
cd aggra- are i pensieri d' un uomo, che mai abbia a se 
medesimo riflettuto, qual tormento sará mai nel cercar di 
spremere dai giorni, che avvanzano, un poco di conso-
lazione ? 1 sensi sonó allor quasi morti , l i moti della 
machina rilasciati, ed ostrutti i canali, lino gli alimenti, 
in vece di riparare, uccidono. La vita non é piü, se non 
se un campo nudo, che non produce . Per passare questi 
ingrati giorni, egli sará ridotto per lo piü a raccogliere da 
ció, che fá , alcune frivole riflessioni, facendo comentarj 
su lie scene, che ha rappresentato , e sui vani progetti, 
che a ve va formato. Altro a luí non resta j poiche l i pia-
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cerí si distaccano dall' uomo, e se ne volano prima , che 
cgli voli all' Eternitá. Infelice mortale, se obbliando í e 
stesso, e la tua condizione, non sei giammai entrato a 
meditarti, Felice chi puó allora aver fatto l'abito alia virtu, 
e promettersi 1* approvazione del Supremo Giudice in quel 
momento, ove t anima forzata d'abbandonare la suaspo-
glia, va a rendere al mondo i suoi falsi ornamenti di 
salute , di riputazione, di scienza, e lascia cadere la mas-
chera di carne, abbandonando i l Teatro della vita. Quindi 
egli é tanto necessario a riflettere, e a meditare se stesso» 
quanto, che 1'uomo non puó ben vedersi, se non s'in
terna nel piü profondo del cuore. Quando egli é k azione 
non puó sanamente giudicare, n^ di se, né degli al-
tri . L i pregiudizj, le passioni, delle quali é impastato, 
quelle , che eccitano la presenza degli oggetti, offuscano 
la sua ragione se non 1'acceccano; má súbito, che egli 
con sangue freddo medita le proprie azioni, diviene spet-
tatore disinteressato, e da luogo apertamente alia veritá, 
potendo colli precetti della Religione alia mano pronun-
ziare senza parzialitá sovra se stesso. L* abito virtuoso é 
i l frutto della meditazione , e del raccoglimento, ? espe-
rienza non si acquista a forza di agiré , má a forza di 
riflettere per corregersi. L a vita attiva sparge i l seme della 
virtü, má chi non riflette non raccoglie la messe. Ecco 
dunque ció, che un Precettore savio , ed illuminato deve 
instillare , ed imprimere profondamente nell' animo de' gio-
vanetti ancor teneri, ed altre cose somiglievoli lasciate al 
disernimento del medesimo; poiehé quell' etá > che chia-
masi T etá dell5 innocenza, non é peró del tutto irrepren-
sibile; i vízj cominciano a nascere, c fá di mestieri fare 
in modo, che si rifletta essere vizj per fugirgli, poiché 
divengono grandi in diversa maniera con noi, molte volte 
avanzano gli anni, e sonó giá sviluppati piü rápidamente 
delP uomo. Fá d' vopo dunqne sradicarli, e softbcarli pri
ma, che creschino di piü. Ció non si puó dalla sola in-
dustre mano del Precettore , se i l giovanetto medesimo per-
suaso dalla riflessione non vi presti la sua. Dunque la 
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sota conoscenza clí se stesso , della propria costituzíone, 

• de'mali necessarj all'uomo, della propria debolezza, deli' 
incertezza della vita, della vanitá de'nostri pensieri , de-
sider/ , e speranze, e di tutto quello, che non é diretto, 
e regolato da una soda virtú, e perció deve abDornrsi, e 

• fugirsi, puó tárela tranquillitá dell'uomo ia questa tér
ra, e preparargli i l frutto al fine di puesto lungo? e di
sastroso viaggio. 

C A P O V I . 

Della sofferenza nelle infermita , e neldoloñ. 

Fk' di mestieri per una buona educazione, quanto qua-
lunque altra cosa imprimere nel? animo de'giovanetti 

la necessitá della natura umana, di sofFrire nel corso della 
vita doion, e mali senza abbattersi, ed inquietarsi , come 
per lo piü suole accadere. Non voglio fare Eroi insensi-
bi l i , má pretendo, che i miei allievi siano per riílessione 
veri Cristiani, c Rcligiosi. I I dolore e i l piú grande, ed 
a vero diré i l solo male, i l quale si fá piü sentiré, e 
a cui molte volte é necessario do ver soccombere. La teñe
ra giovanezza h sensibile piü degli altri per mancanza di 
uso, onde si facci ben riflettere, che ella é una comu-̂  
ne necessitá quella di sofFrire, e non avvi ragione alcuna, 
che noi siamo distinti, accadendo ció , che accader suole 
a chi che sia. Ella é cosa naturale, noi siamo nati per 
qüesto, ed é ingiustizia i l pensare, ed i l voler esserne 
esenti, per lo che fa d'uopo soíFrire le leggi della nostra 
condizione . Dobbiamo forse invecchiarc, indebolirci, do-' 
lerci, essere per molto tempo infermi , bere a sorsi i l cá
lice della morte, quindi fá di mestieri accostumarsi a sof-
frire ció, che non puó evitarsi. Se il male é lungo, na
turalmente egli h lleve, e moderato, quindi é vergogna la-
gnarsene; se egli h violento, suol essere breve, e porre 
i l desiderato fine a noi iu questo pellegrinaggio, Olrre di 
che i i male serve d'occasioae lodevole Áh »Jítzieii2a, molto 
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piu che la salute; e dove avvi occasione di lode, avvi 
necessariamente maggior bene , mentre se il corpo é lo stru-
mento dello spirito, alcuno lagnar non si deve ogni quál 
volta egli serve a quello, a cui é destinato. Dunque do-
vendo il corpo serviré alio spirito, aüorché lo spirito si 
affligge per ció, che accade al corpo, lo spirito allora ser
ve al corpo. Dunque quando si softie con tanta impazien-
za i l dolor del corpo , la ragione é perché non siamo ae-
costumati come si deve a riflettere ricercando i l contento, 
ed i l placeré dell' anima. 

Troppo si stima i l corpo, e se ne tiene contó, ed allora 
i l dolore s'insuperbisce, vedendoci tremare sotto di lu i . 
Qualunque volta i l dolore é mediocre, la pazienza é facile; 
s'egli é grande, soíFrendo di buona voglia, non facciamo, 
che i l nostro dovere, dovendo essere noi ripresi, se altri-
menti facemmo : non accusiamo la natura, ma bensi la 
nostra delicatezza. L a natura non si puó fugire, ella ci 
seguita da per tutto. Pensiamo , che noi non siamo ardití, 
e forti , perché le cose son dificili, má le cose sonó di. 
íicili, perché non abbiamo abbastanza fortezza. I I dolore 
deve levarci piuttosto la vita, che i l coraggio, e la ras-
segnazione. Nella scuola del male sonó meglio istrutti, che 
altrove i suox discepoli. Le infermitá sonó i migliori no-
stri amici, e i l tristo abbattimento del nostro individuo fá 
conoscere alcune veritá, le quali erano nascoste dal falso 
lume della salute. I l tempo delle malattie é la stagione 
della virtü, e su quel campo bagnato dalle lagrime , che 
la natura ci sforza a spargere , si raccolgano con la rifles-
sione i pensieri salutari, che hanno i l modo di guariré i 
mali dell' anima. 

Iddio voleado avvertire Y uomo di pensare a l u i , son 
persuaso , che egli ha creato cosí fragüe, e cosí debole i l 
di lui corpo , acció non vi si appoggj , né vi si riposi 
in un dolce abbandono. L" uomo deve essere avaro delle 
sue lagrime; non sarebbe virtü i l spargerle , quando la 
ragione, e la Religione deve arrestarle. Iddio vuol ricom-
pensare ancora nella idocile obbedienza di sopportare i mali 
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della umana natura, V omaggio perfetto dell* Uómo verso 
la sua volontá sovrana. Tuona egli colla infermitá molte 
voke, per avvertirci, che i l fulmine puol incontrare i l nos-
tro capo, ed i l di lui Oniniposseiite braccio fortifica l' 
uomo, mentre lo batte, onde ció, che si chiama percossa, 
non é , che beneficio . 

Una riflessione, che dovrebbe conáolar tutti gli uomini 
nelle loro malattie, e nelle loro afflizioni di qualunque 
genere, ella é , che ció,, che la natura delle cose seco con
duce, non puol essere un male, súbito, che si sá., e si 
crede, che ne-lP Autore di questa natura v* é una sapien-
za, la quale h infinita, come la di lui potenza, e la sua 
bontá. Non h da maravigliarsi, che noi non vediamo sem-
pre i l bene particolare, che resulta da un male. I nostri 
occhi sonó troppo deboli, particolarmente offuscati da un 
dolore , e da una presente aíflizione; e puré la maggior 
parte dei nostri mali provano 1* esistenza dei nostri beni. 
V i é una gran dififerenza trá i l soffrire, e 1* essere infelice, 
e questo é ció, che. gli uomini non vogliono credere neí 
tempo , che essi soíFrano. lo non son maravigliato di ve-
dere un uomo governato da una passione, ma io lo sonó 
di vederlo schiavo del piú piccolo dolore. Nei malí della 
vita, per dolorosi, che siano, se la facoltá di pensare ci 
h tolta^lo stato, ove noi attualmente allora siamo, é uno 
stato d' indiferenza, e d1 insensibilitá; dunque non si soíFre. 
Ghe se poi la liberta di pensare ci resta , non ci ponno 
mancare soggetti di consolazione , i quali offerti ci sonó 
dalla Religione, dalla ragione, e dall' abito virtuoso. Quelli 
dunque , a* quali questa liberta di riflettere pare insoporta-
bile, e che si persuadono, che la riflessione rende i mali 
della vita piú dolorosi, si assomigliano a quei soldati, 
che furiosi piuttosto , che coraggiosi, aspettano per andar al 
Gombattimento, che il vino abbia loro levato 1* uso della 
ragione. lo perdono qualche cosa .a primi motl del dolore; 
ma noa posso perdonare a coloro, che si abbandonano alia 
disperazione di lasciarsi tirannizar dal male , e di non sti-
mar moltissimo ció , che I'uoma ha di piü piezioso ., e 
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«31 pivi utile. Questa utilitá, ogni qual volta le ínfermita 
la portano seco 1 se esse sonó necessarie, e molte volte ine-
vitabili, non ¿ possibile, che sia superiore alie forze uma-
ne di soffrirle con rassegnazione, e coraggio . Non avvi , 
che a proporsi un fine, e riguardare l i mali, e li dolori 
della vita nd loro vero punto di veduta. V i e una forza 
nella nostra anima capace di voler tutto j non bisogna , 
che presentargliene i motivi, ella si decide sempre per ció, 
che a lei sembra i l migliore; ma P uomo s'accieca; dun-
que h necessario istruirlo , o piuttosto sviluppargli quelle 
idee, che per 1' umana costituzione, e debolezza, egli 
non cessa di scacciáre dal suo spirito. Súbito, che T ani
ma é illuminata, ella prenderá fácilmente Y abito di resi-
stere a suoi desiderj, fin tanto, che ella abbia avuto i l 
tempo di vedere le cose piü da vicino , per poter giudi-
care di ció, che é i l migliore . 

Posta questa teoría si vede , che la sofferenza ne' mali 
dipende dal giudizio, che porta sopra ció, che ci accade 
e sopra ció, che accade agli altri. L a riflessione e quella, 
che dissipa i l timore , che riconduce 1' allegrezza, che in
spira coraggio , che da forza , e valore, poiché senza quel
la la hostra fortezza non £, che una specie di furore ani-
male . Ed in fatti acció la fermezza d' animo nei mali del
la vita sia degna dell* uomo , non bisogna, che sia í ef-
fetto d' una specie d' insensibilitá, má deve essere prodot-
ta dalla riflessione, e dalla ragione. ImpercioccM se uno 
non si lasciasse muovere, che per le lagrime , e per gli 
gridi, e che fossero necessarj gran mali , e mali sensibili 
ad eccitare per altrui la nostra pietá, la compassione non 
sarebbe allora in noi, che una virtü maechinale: Fá di me-
stieri mettervi del suó nella vita î mana per renderla e me-
ritevole, e tranquilla, non rendendosi schiavo della nostra 
sensibilitá. Nel dolore , e nelle i'nfermitá, si deve meno 
pensare a ció , che si soffre, che a ció , che si deve farc. 
V i é grandezza d' animo a non lasciarsi abbattere ; cd 
avvi un amor ben inteso di se stesso, di resistere con ras
segnazione alia costituzione dell'umana natura, Questi sfor-
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zi colla grázia del Signore, la qnale gíomalmentc implo
rar si deve , superiori non sonó alia umanitá. 

Oltre di che, quante volte la nostra liberta é infelice 
cagione d' una folla d' infermitá. Noi per lo piü siamo 
gli artefízj delle nostre pene. Noi soiFriamo per i nostri 
vi^j , per i nostri errori, per le nostre pazzie, cd osiamo 
lagnarci, ed acensar la natura. Dunque si rifletta alme
no , che quello, che é un male nell' ordine físico sul! nos-
tro individuo , diverrá un bene, se vogliamo, nell'ordine 
morale. Invernó é necessario per la Primavera . Nella 
salnte, e nclla prosperitá la virtü e sotto un velo, chela 
ricopre ; 1' infermitá lo straccia, ed allora si vede con tut-
ta la sua gloria , e la sua luce . La gioja, che produce 
la sanitá, ci tradisce; se non vi é nell'infermitá la soffe-
renza, questa allegrezza é vana, e spira con le i . In que-
sta penosa cariera combatte la virtü , e trionfa, inalzando-
si i l godimento nel male, inspira nell1 anima coraggio , e 
la fortifica. Si consideri T Eroe nella battaglia, i l Piloto 
nella tempesta, e 1' uomo , se dovrá dirsi virtuoso , nel 
dolore . Siamo ciechi nel lagnarsi della nostra condizione; 
poiché i l piü infermo dovrebbe sorridere nelle sue lagrime; 
essendo i l contrario una imprecazione contro i l Creatore 
scritta sil la fronte de' mortali, Sempre si deve nella vit^ 
esser sereno, e tranquillo, má esserlo di piü nel dolore , 
e nella infermitá . Né si dirá giammai essere una infeiiei-
tá d' essere uomo, se si paghi, senza mormorar, i l debole 
tributo impostoci nel tempo de' nostri giorni in questa 
térra, accertando quei mali , che sonó inseparabili dall* 
esistenza. I I primo passo verso la felicitá é quello d' es-
ser convinto, che h necessitá di soffrir molto, che i l do
lore é un bene , i l quale ci avvisa d' esser virtuosi, che 
nel dolore del nostro corpo ci avvezziamo a pensare alia 
dissoluzione del medesimo , che morte é un*premio, per 
cui siamo immortalizzati, donde si vola ad una perpetua 
felicitá. Con frequenza, con delicatezza , con riflessione 
imprima queste massime i l Precettore nel cuore de' suoi 
aliievi, le suggerisca, acció le jsonghino in esecuzione nel 
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caso, ma avverta egli sempre di precederé coll'esempio. 

C A P O V I I . 

Della Morte. 

BIsogna moriré. Questa é la condizione,. colla quale ci 
é stata accordata la vita. Non dobbiamo lamentarci , 

perché sarebbe inginstizia i l riguardare, come dure le con-
dizioni di un benefizio. Dimando , che cosa avremmo fat-
to, se fummo stati consultati avanti di nascere 5 Avremmo 
noi rigettato una grazia per la ragione, che questa non 
durerebbe , che un tempo ? Non avremmo certamente de-
siderato , che non si ponessero limiti a ció , che doveva 
averne per poter essere un bene. Da qualunque parte, che 
si consideri la morte, io non trovo cosa, che debba far
ol tremare. O sia, che la morte venga ad interrompere 
i nostri piaceri, o sia, che ponga fine ai nostri mali , o 
che ella termini le pene d' una vecchiezza, che geme sotto 
i l peso degli anni, o tronchi i l iiio d' una gioventíi , che 
si riposa sovra i l suo vigore , 0 che ella arresti nel suo 
corso 1' uomo maturo, o impedisca i l fanciullo di uscir dal 
suo stato d'innocenza, la morte é per tutti gli uomini i l 
compimento delle vedute della provvidenza , ed é sopra 
tutto piacevole a colui , che ne conosce i l fine. Allorché 
si teme la morte, la ragione é , che noi non abbiamo fat-
to alcun sforzo sopra noi stessi . Non é pero baste volé i l 
morir senza tremare ; poiché fá di mestieri, che ció , che 
ci assicura contro questi timori, sia motivo degno dell'uo* 
mo. Bisogna , che noi moriamo , doppo aver pensato á ció, 
che h moriré ; Né si deve lagnarsi della natura d*1 aver 
limitati i nostri giorni piú di quello , che abbiamo spe-
rato , La Religione, la Religione, la Religione sola ci ga-
rantisce dal terrere , e la vii tn fá correré con allegria ver
so il momento , che termina la nostra vita . 

I I giorno della morte é il giomo, che giudica di tutti 
gli altri giorni. Infelice chi non inuor virtuoso, poiché 
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allora si fá la gran pruova , e si raccoglie i l frutto delle 
nostre azioni. Egli é dunque necessario d' imparare a mo
riré , onde fá d' uopo cominciare a buon ora a studiare que-
sta materia , e far si , che ci si rifletta fino dali" infanzia 
seriamente. In tal guisa i nostri vizj moriranno prima di 
noi , e si stará sempre pronti, e preparati a qnel passag-
gio. Non v'' h cosa piü desiderabiíe , che i l poter termi
nare la vita avanti la morte, di maniera che non vi sia 
altro che fare, se non che moriré. I I modo di far.questo facil-
nlete egli é quello di aspettarla a piede fermo ogni mo
mento, d'averia sempre nel pensiere , d'accostumarvici, e 
rifletterci in tutte le azioni nostre, per quanto siano indi-
ferenti. I I morir é cosa naturale, giusta, inevitabile, ne-
cessasia, ragionevole . Ella entra nell' ordine dell' universo, 
e della vita del mondo , non meno essenziale agli uomi-
ni , che i l nascere ; questa é la condizione della creazior 
l ie . I I primo giorno della nascita obbliga, ed incammina a 
mor i ré . I I displaceré dunque di moriré é lo stesso, che 
i l displaceré d5 esser uomo . I I timor del dolore é natu
rale , má non lo é i l timor della morte. Quindi é , che 
questo terrore é profondamente impresso solo nel cuore di 
colui, che non pensa, poiché chi pensa , e riflette, ed h 
allevato a meditare la vanitá de' piaceri di un mondo tu
multuoso , e dei vani oggetti, che s' interpongono trá l1 
animo, e la veritá, vivera virtuoso per moriré contento, ed 
in questa vita passeggierá volentieri trá 1' ombre tenebroso 
de' monumenti , leggerá gi' Epitaffi de1 trapassati, Osserverá 
la loro polvere , invidierá le ceneri di quei mortali, che 
avranno lasciato alia posteritá 1' esempio d' esser vissuti pe
netrad di Religione, quasi impastati d' azioni di pietá coll' 
adempimento dei loro rispettivi doveri. 

Questo fúnebre impero , ove la morte siede in mezzo 
alie rovine, offre all ' uomo un asilo di pace , in cui Y 
anima entrar deve di quando in quando a passeggiar co' 
suoi solitarj pensieri, mentre 1' aria, che vi si respira é sa-
lutare per la virtú, ed é mortale per 1' orgoglio. Tali 
idee scolpisca nel cuore de' giovani allievi i l Precettore , 
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poiché essi ne avran gran bisogno nel veloce corso del 
loro vivere; Quindi fa di mestíeri giornalmente abituargll 
su queste massime, e su queste veritá . E d in fatti non 
si puó , per cosí diré, incontrare un Sepolcro, ove non 
esista un corpo piu giovane , che i l nostro , e che non 
cessi di gridare: Vieni; tal grido non puó dal mondo, 
né dai di luí piaceri essere imposturato . Gl i uomini ca-
dono come le foglie deir Autunno , gli oggetti dei loro 
desiderj sonó tanto Iqggieri , e v i l i , come la polye , che 
ss alza sotto i loro passi, onde é che piu col pensiere día 
morte si considera questa vita , piu si vede vana, ed inu-
tile. Si dovrebbe forse desiderar di vivere sempre qui \ 
Per non vedere, se non ció, che s'é veduto, non inten-
dere, che cose rideíte; passare, e ripassare con no ja su 
lo stesso cammino ; rivolgersi sempre nello stesso circolo, r i-
tornar dall' odio all'amore , dall'amore all'odio; rifiutarq 
oggi i desiderj di ieri, infastidirsi, e sbadigliare^ nei stessi 
piaceri, e finalmente essere ridotti a vivere di ripetizione? 
Ecco la vita deli' uomo sil questa térra. Pene a soffrire, 
beni, che fá d' uopo lasciare . Questo é 1' inventario della 
vita umana . Dunque non nella presente vita , má di la 
dal sepolcro fá d' uopo cercare la felicita. Dunque si adur 
la troppo la vita, e si calunnia troppo la morte. Danque 
1' uomo, che saprá virtuosamente usare dell' una, e non 
temeré í* altra, le paragorii assieme., e loro renda giusti-
zia. Posciaché imprigionata nel corpo T anima vive in 
un sepolcro , e schiava tormentata nelle tenebre, appena 
puol ella riconoscere qnalche luce di veritá attraverso gli 
organi de sensi; quindi la morte non distruggendo, che per 
qualche tempo i corpi , libera 1' anima dalla sua carcere , 
dissipa le nubi , dalle quali era opressa , ed involta , in fine a 
lei rende i l giorno chiaro con darle le ali per volare alTim-
mortalita. Dunque la morte non ha per 1' uomo da bene, 
che mali immaginarj ; E la vita é piena di inezie , e di 
mali reali, che non si ponno evitare. Confessiamo, chela 
morte umilia i dotti, i ricchi, i Conquistatori, i R e , poi-
chd ne'momenti pria di moriré conoscono essi puré la va-
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mtá, e dei beni, e de titoli, attaccati alia creta dei loro 
corpi, i quali devono perir con loro. L'anima sola im-
mortale , immagine della Divinitá , s1 ella é per qualche 
tempo trattenuta nell' avvilimento di questa vita , verrá i l 
fatale, má glorioso sepolcro, per cui sará introdotta nel 
soggiorno della veritá, e della gloria. I I pensiere dun-
que della morte servir deve, acció sempre lontana sia quel-
la letargia , che i sensi introducá no, affinché se ne ban-
disca i l timore, si umilj la superbia, e si preservi dal vi-
zio , e dall' errore . Pensiere fertilissimo , i l quale inspira 
Puomo, e gli consiglia la virtú . Questa cammina a gran 
passi verso la felicita per linea retta, felicita, che la prat-
tica della Religione puó solo assicurare . La morte dun-
^ue é una vittoria, la quale incatena i mali furiosi della 
vita, onde 1'ambizione , i l placeré, la vendetta, e cose 
somiglievoli, restaño sempre légate al suo carro di trionfo. 
Questo giorno per tanto non si chiami piú i l giorno della 
nostra rovina, má quello della messe, essendo allora nella 
sua maturitá. Con tal pensiere si svegliano l i piü sicuri, 
e i piü nobiii sentimenti neir uomo, consigliandolo alia 
virtü per il corso della vita , mentre la morte é la liberatrice 
de* mali, che rompe i feni, lo ricompensa, e lo corona. 
S5 insegni dunque a' giovanetti ancor teneri, di morir pri
ma QL vizj, per morir poscia con tranquiliitá, ed alle-
grezza. 

lo crederei per tanto molto a proposito di condurli di quan-
do in quando al letto di qualche moribondo Religioso, e con 
riflessioni di massime, e natural i , e cristiane far loro os-
servare lo stato del disinganno . Incoraggirli, ad asciugar 
con le loro proprie mani al moribondo i mortali sudori, 
a sostenere il di lui cadente capo, ed osservare , che la 
luce della di lui vita non getta piü , che poche faville 
deboli, ed interrotte, contare i momenti, che gli restaño, 
nel sentiré il suon delie ore , udir nello stesso tempo i l 
grido della morte, Ja quale viene velocemente a romperé 
i l filo della mortalitá per renderlo immortale. Tali osser-
vazioni faranno certamente impresione ne' cuori giovanili, 

par-
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partlcolarmente colla meditazione, che deve loro suggerirsi, 
che íbrse essi, i quali ora sonó Spettatori, potrebbero a 
jnomenti essere Attori, dando agli altri lo tristo spettacolo, 
che loro viene oftcrto. Essi senza debbio penetrati dal do-
lore, ammolki dalla tenerezza, riceveranno come una cera 
r immagine terribile della morte, la quale modeierá i l loro 
timore , se con la scorta delle massime della Religione si 
volgeranno verso 1'ultimo fine . Si cerchi a tutto potere , 
che riflettino esser la morte bizzara, e crudeíe, acció siano 
sempre virtuosi, mentre ella non solamente porta seco gil 
infelici, e gli vecchí, ma vi strascina ugualmente chi h 
pieno di robustezza , e salute . Quante volte un Padre de
crepito incurvato si vede spargere amare lagrime su la tom-
ba de' suoi giovani íigli , e qüanti giovani robnsti cuciti 
sonó nel drappo mortuario colle deboli maní dei valetu-
dinarj , la di eui vita non e, che una lenta morte, e 
continua. 

Tutto tutto é morte. I I mondo íntero, non é , che un vâ -
sto sepolcro . L a térra sarebbe ingrata, e sterile , se la dis-
truzione non la fecondasse . 1 / uomo vive, come il ver
ane de' cadaveri, e 1* aratro lavora sil la polvere de' nostri 
Antenati, raccogliendosi questa dalle nostre messi, forman-
done il pane, che ci nutre, e che ci da vita. Fino 1* 
esterna superficie della térra, non é formata, che dalle ce-
neri de' suoi abitatori , mentre, se bene si riflette , si cam-
«nina sopra Enti, che hanno vissuto, e noi ci divertiamo con 
insensibilitá su le rovine della specie umana , danzando con 
piede leggiero sopra le incenerite , e sepolte Cittá. Si ri-
jBetta , che mentre 1̂  anima sciolta da suoi legami se ne 
vola immortale, ove le di leí opere la chiamano, i l Solé 
riduce in vapori le fluide parti de3 nostri corpi, riprende 
3a térra ció , che ci ha dato , i venti disperdano i l resto 
nell' aria, e ciascun elemento si sparte le nostre spoglie se-
minate nell' estensione della natura . 

L a morte é da per tutto, fuorché nel pensiere dell' 
uomo , e puré questo é i l solo pensiere , che accompa-
gnar deve, e autrirc 1' mm> per camminar rettamente verso 

il 



54 Saggh 
i l suo Creatore, per osservarne esattamente i precetti d'ella 
sua Legge, per soffrire con robustezza i mali necessarj di 
questa ^ vita , per riguardare le generazioni, le quali in 
folla si strascinano , e periscano ; e Y una sull' altra calca , e 
preme inevitabilmente, per riñettere alie ombre malirxco-
niche de'morti celebri , i quali adesso conô cano la vanitá 
della loro gloria , per rimirare con occhio di pietá , e di 
compassioiie i ricchi, i potenti, e i grandi della i térra , e 
finalmente per ben íissare, e meditare , che non sonó le 
stagioni, ma la virm , la quale misura la durazione della 
nostra vera esistenza. Ha vissuto lungo tempo chi ha vis-
suto Vero Cattolico, e virtuoso. Senza virtü si muore gio-
vane doppo un secólo di vita, e fá di mestieri scancellar 
dalla data dei sepolcri gli anni > che sonó stati sterili per 
l u i , mentre 1* uomo non gli ha vissuti 4 Qaestl pensieri 
salutari sbandiranno i l timor pánico della morte dal cuoie 
de' giovani allievi, e con queste riflessioni desidereranno essi 
per mezzo del lume della fede , della Religione, dell' es-
perienza i l momento glorioso di moriré. Momento, in cui 
si eguaglia tutto; grandi , e piccoli > ricchi, e poveri, 
schiavi, o Re non formano, che un gruppo confuso, le 
di cui diíferenze si ecclissano nelF ombre, e si perdono nelle 
tenebre. 11 Regno Eterno comincia. Qual consolazione per 
un uomo virtuoso, e qual dolore per chi non lo é ? U 
Eternitá per lo passato ha battuto alia porta de'nostri cuori, c 
molte volte lia chiesto^ che a lei sia apertoí Dio non vo-
glia , che sia stata ributata come un sogno malinconico nel 
momento medesimo, che si ricevevano^ e v'alzavanoil trono 
le nostre passioni» I I tutto é finito. Ella pronunzia la sen-
tenza. L'eternitá assegna urt soegiorno di pene ai cattivi, 
un soegiorno di consolazione a' buoni •. Che ne siegue di 
poi ? Questo é 1'ultimo atto, che termina gli altri, e che 
fá dei Báratro un Báratro j del Cielo un Cielo. Si chiudano 
con chiave di Diamante le porte di Bronzo , per non aprir-
le mai piü. 

CAPO 
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C A P O V I I I . 

Delle Passioni in generak. 

LA materia delle passioni dello spirito h grandissima ,-e 
non é da tutti il ben disíinguerla per conoscerne la sor-

gente, per apréstame i reniedj, per moderarle, per imbrigliarle 
ad ogni potere. L'abito ne e generalmente la causa , i l qua-
le , se non é al bene diretto , ed alia virtü, diffidlmente in 
seguito reprimer si ponno le passioni in guisa, che non os-
curino , ,e non roverscino la ragione. Per essere per tanto 
piü chiaro, ed esatto , avendo 1'abito Ja proplia origine in 
gran parte dal Fisico, premetto perció una piccola Teoria, 

L a passione é un moto violento dell'anima , i l quale 
si fá , o per seguir ció , che ella pensa esser buono, o per 
fuggire ció , che crede esser cattivo. L i moti , che gli og-
getti imprimono al cervello , 1'anima li riproduce , e piü 
li riproduce, piü acquista facilita a riprodurli. Quindi é , 
che se due o piü moti sonó stati in una volta suscitati, e 
che l5 anima voglia riprodurne uno di questi ^ accaderá quasi 
semprc , che gli altri si riproduranno nell' istesso tempo. Ed 
ecco i l cominciamento dell'abito. Dunque le operazioni 
che ne seguano , físicamente parlando , non sonó che moti 
e ripetizioni di moti. JL'abito nasce nella fanciullezza , si 
fortifica nella gioventü, si radica maggiormente nell'etá vi-
rile , diviene quasi indestruttibile nella vecchiaia, L ' abito 
dunque é maggiore e minore , secondo piü o meno sonó 
fortr le íibre , cominciando egli a formarsi , mentre esse so-
no piü tenere e delicate , e fortiíicandosi a misura , che 
gli atti si ripettono, e che le íibre acquistano maggior so-
liditá. La ripettizione adunque frequente dello stesso moto 
nella medesima fibra, cangia fino a un certo punto lo sta-
to primitivo di questa fibra, e le mollecule, delle quali h 
composta , si dispongano le une riguardo alie altre in un 
nuovo ordine relativo al genere , ed al grado dell'impres-
sione ricevuta. Per questa nuova disposizione di mollecu-

cu-
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cule , la fibra diviene piü facile a muoversí in un senso, 
che in un altro. Li.suchi nutritivi si conformano alia po-
sizione attuale di queste mollecule, e prendano luogo. L a 
fibra quindi cresce, la di lei soliditá si aumenta, la dispo-
sizione contratta si fortifica , si radica , e la fibra diviene di 
giorno in giorno meno suscetibile di nuove irapressioni. 

Se i l moto impresso a una fibra non é ripetuto , o non 
10 é che al fine di un lungo spazio di tempo , Tefíicacia 
della disposizione prima , e delli moti intestini spesso con-
trarj , scancellerá a poco a poco in. qucsta fibra la Piega, 
per cosí diré , che erasi cominciata a formare , e T abito 
non si contrará punto. Succederá i l medesimo , se la fibra 
proverá successivamente un gran numero d'impressioni dif-
ferenti , le quali necessariamente , e mutuamente si distrug-
geranno , onde la fibra non ritterá alcuna determinazione 
particolare. Egli é vero , che piú una fibra ha di forza 
originale , piü ella ha capacita di ritenere quelle impressio
ni , le quali ha contratte. Le mollecule una volta disposte 
in un certo ordine , prendano piü difficilmente nuove im
pressioni. Dunque egli e necessario , se malamente da se 
medesime si dirigessero , dirigerle alia parte opposta, come 
si vedrá in appresso , ació non si contragga abito vizioso» 

L a facilita per tanto , colla quale le fibre ancor teners 
si prestano alie prime impresioni , che ricevono , e la resis-
tenza , che nasce di contrarre nuove pieghe , allorché si 
sonó indurite fino a un certo punto , sonó la vera sorgen-
te delle inclinazioni , delle passioni > dei costumi, L'anima 
unita al corpo agisce coll'intervento di un altro Ente , e 
le facoltá dell'anima sonó modificate dallo stato del corpo. 
11 corpo porta nelia nascita determiuazioni particolari , l i 
medesimi oggetti non producono li medesími eíFetti sopra 
tutti l i cervelii, má ciascuno ha dalla nascita un tono , e 
del rapporti , i quali lo distinguano da qualUnquc altro. 11 
cangiamento di stato, che soffre un cervello immediatamen
te doppo la nascita per la impressione degli oggetti , é 
sempre in ragion composta della atdvita di quesci oggetti, 
e deiia disposizione primitiva delle fibre, Quindi é , che 

ogni 
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ogní moto, che attacca la sede del!'anima , porta una per-" 
cezione , o una sensazione; ed i l piacere, ed il dolore seno 
gli efíetti di una legge , la quale vuole , che a un cerro 
stato di cervello risponda costantemente nell'anima una cer
ta modificazione ; i i sentimento poseía , i l quale accompa-
gna questa modificazione , ed il desiderio che eccita , e 1* 
atto che lo segué , sonó l i risultati di tuttoció , che íin ora 
abbiam detto. Questo intendasi de piaceri, e dolori pura
mente íisici , i quali non toccano 1'anima ( per spiegarmi 
come si puó ) se non come un Ente , che senté; poiché el
la ha de piaceri , e dolori spiritnali , come quelli dello in-
tendimento , e della riflessione. Vene sonó ancora de mis-
ti , e quelli deirimmaginazione sembrano la maggior par
te di questo genere. L i primi ponno dirsi i l dipartimen
to dell'infanzia ; l i secondi della ragione ; l i terzi della 
gioventü. 

Concludo dunque cosí, che 11 piacere essendo attacca-
to di sua natura a un certo moto, 1'inclinazione, che 1'ani
ma mostra nella fanciulleza per certi oggetti, nasce dal mo-
vimento , che questi oggetti imprimano a uno , o piü sen-
si , o a difterenti parti del medesimo senso. Dunque l ' a l -
lontanamento dell'anima per altri oggetti deriva da una 
impressione contraria : Dunque la maniera di pensare de
termina la maniera di agiré ; Dunque , acció si pensi retta-
mente , egli é necessario , che la frequenza degli atti , k 
quale decide l'inclinazione , sia. retta ; Dunque a moti ir-
regolari é necessario , per dir cosí, sostituire moti regolari; 
Dunque fá di mestieri sostituire oggetti virtuosi, acció si 
aumenti la disposizione al moto per la virtú , poiché la 
maggior mobilitá facilita piü il richiamo , e rende le im-
magini piü vive , onde maggiore vivacitá nelle immagini 
pone piü attivitá nei desiderj. 

Tralasciato ora i l mecanismo del corpo umano , egli é 
certissimo , che la ragione, la quale determina l'anima ad 
agiré , é la veduta del meglio , ed i l migliore é ció , che 
l'anima giudica esser tale , o sia , che s'inganni nel suo 
giudizio , 0 sia , che nen s'inganni, onde é , che potendo 

H in-
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ingannarsi , egli e necessario imprimere nell'anima della te
ñera gioventn , quale deile due azionj morali sia sempre la 
migliore, allorché vi ha combattimentó irá due : E questo 
meglio far non si puó , se non se con infondergii , persua-
derla, e convincerla della veritá dei precetti della Religio-
ne. I I vero Bene , ed i l bene apparente si olfrono a leí 
nello istesso tempo , e se non é radicata la cognizione del 
vero bene , ed il disprezzo dell'apparente , cominciará a va-
cillare , a ragionarvi sopra con sofismi , e rischia di soccom-
bere alie passioni. Jmpercioché 1'esperienza ci mostra^che 
la ragione consiglia d' abbracciare una parte , e la passione 
persuade abbracciarne un altra. La ragione espone all'ani
ma tutti i vantaggi del suo partito, e tutti gli incovenien-
ti di queilo della passione. Forza allora immediatamente la 
passione con sottigliezze , ed artifizj , procurando d'indebo-
lire gli argomenti della ragione , facendo prendere al bene 
apparente la forma del vero bene. Perció ingannevolmente 
ella confessa , che il partito della ragione , parlando in ge
nérale , é i l migliore , má nello stesso momento astutamen
te insinúa , che nel particolare caso , ove 1 ' anima si ritro-
va , il proprio partito de ve essere preferito. Assume la ra
gione allora di dissipare 1'illusione , e far riprendere al be* 
ne apparente la sua vera forma ; má la passione radoppian-
do i sforzi , aiütata da sensi , dal carattere , dal non do-
mato temperamento , dal non avere i l buon abito poste le 
sue radici bastevolmente , dal ricorso lánguido al Creatore, 
dalla poca, o fredda riflessione , dal non sufficiente uso dell' 
osservanza esatta dei precetti della Religione , si rende in-
sensibilmente superiore , e prende i l vantaggio; Quindi co-
minciando la ragione a plegare , le di lei forze diminuís» 
cano ogni momento , e la di lei voce , debole e spirante, 
giunge appena fino all'anima ; Quindi la^ vittoria dichia-
randosi intieramente , la passione trionfa, e i l vero apparente 
diviene i l vero bene. Per maggior chiarezza del detto fin 
quí , e per maggior prova ri rifletta , che tale é l'unione 
dell'anima con il corpo , che airoccasione di certi idee, le 
quali si offrano all'anima, si eccitano nel corpo certi mo-

ti, 
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t i , i qualí renda no queste idee pié vive ; Resé per ció tali 
esse aumentano la forza de movimenti,ed a questa specie di 
Azione , e Reazione risulta ]a passione , che va crescendo. 
Gl i appettiti sensihili si rendano piú attivi i efíicaci, e piíi 
pressanti. I I sangue freddo (per spiegarmi meglio ) neces.-
sario alia ragione per diseernere i l vero, sparisce quasi del 
tutto , e da luogo aL tumulto , ed alia agitazione. L 'ani
ma cede alia forza che la strascina , e diviene la preda 
della passione. 

Da turto ció non mi si potra negare da chi ha la cu
ra de giovanetti , quanto sia a lui necessario lo studio dei 
caratteri , e dei temperamenti , per moderarli , e non mai 
per opprimerli, poiché coll'oppressione peggio si fá , má 
per dirrigerli soltanto alia veritá , ed alia virtú , quindi e 
che non é mai bastevole l'attenzione , e l'accortezza per 
osservare le piü minime azioni dei giovani, e ricavandone 
il temperamento, far quelle sostituzioni virtuose , che deva
no stimarsi a proposito, le quali ripetute , produrranno la 
mutazione neccssaria. 

lo sonó persuaso , che i l carattere deir anima essendo 
dato , la disposizione attuale del corpo essendo determinara, 
c due o piü partid essendo proposti, si predirá a colpo si-
curo qual sará quello , che 1'anima abbracciará. Problema 
non molto diücile a sciogliersi ; e la prudenza umana , e 
quella ancor piü sublime , che si chiama la política , non 
hanno altro fondamento. Dunque T azione dell * anima , se-
guitando 1'ultimo giudizio, che ella fá , i l quale a lei rap-
presenta 1'intelletto , la di cui perfezione consiste nelia ve-
litá delle idee universal¡, o varié , deve i l Precettore dop-
po lo studio de caratteri della gioventü , penetra! e nello 
intelletto , imprimer in loro le idee chiare del vero bene, 
e generalizare quanto piü puó queste idee. Da tuttoció 
formará egii giovani pieni di probitá , e di veré cogni-
zioni dcilo stato delle cose, onde non potrá a meno la vo-
lontá coll'aiuto della grazia,di operare i l vero, cd i l mi-
gliore. 

Quindi e , che reducazione deve sul principio conte-
. H 2 ne-
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nere 1 ' energía del temperamento , dirigendolo sempre alia 
vera felicita. Le idee dell'Ordine , che debbono farsi en
trare nell' intelletto , istruiscono V anima della relazione, che 
ha un certo esercizio della virtii con la felicita , e Tespe-
rienza , che deve procurarsi che faccia di questo esercizio, 
fortifica in lui il placeré della virtü. Replico , che avver-
tasi bene di non distruggere i l temperamento , má bensí 
contenerlo se é vizioso, e a plegarlo verso i l vero bene. Si 
comprima con la maggior cura tuttoció, che puó eccitare 
un moto nelle fibre disposte a un vizio , e vi si sostituis-
ca una virtü sotto la vera immagine della felicita , senza 
toceare i l temperamento , i l quale da se medesimo a leí 
correrá con una ugual forza. Lo stato nuovo delle molle-
cule elementari delie libre per questa sostituzione , sene ri-
sentirá sul principio piíi o meno , má questo cangiamento 
abbenche leggiero , replicato che sia sempre sotto 1'idea 
della vera felicita , produrrá a poco a poco un abito vir
tuoso , che é quello che si cerca. Si esamini dunque con 
ogni diligenza lo stato attuale dei temperamenti , de talen-
t i , delle inclinazioni , e si osservi la proporzione , che vi é 
in ciascun individuo tra la potenza , e la resistenza alia vir
tü , e do vendo accrescere o sminuire o 1'una o 1'altra, 
non si faccia mai con forza , onde ne venga generato i l 
disgusto , ed il displaceré. S'immiti la natura, la quale ar-
riva per la strada della dolcezza al fine , che si propone. 
Trattandosi di condur T ,anima alia perfezione , non blsogna" 
servirsi di mezzi duri e feroci, má coll • idee del vero , del 
giusto , della felicita , alia quale e per la narura , e per la 
Religione, e per la rivelazione sempre tende ed aspira , vi 
sará condotta sicuramente. Quanti giovani da un método 
contrario rovinati , e quanti talenti o soppressi o perduti 
per una mal intesa cultura. Le irruzioni de Barbari non 
hanno fatto alia umana societá mali , ne maggiori y ne piü 
reali , di quello , che faccia o un cattivo Pedante , o ua 
ignorante Precettore neireducazione de suoi allievi. 
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Prima ¿4ff lieazíone della prattlca alia suddetta Teoría. 

IL materiale della memoria , dell' attenzione , della rifles-
sione, dal genio, consiste in una certa natura di fibre, 

ed in una certa dispcsizione di cervello. Lo Spirituale poi 
di queste facoltá t una certa forza motrice deli' anima, 
dal che nascono differenti idee , diííerenti combinazioni delle 
medesime, o (per parlare piü esattamente) é i'aníma istes-
sa in quanto agisce sopra differenti punti del sensorio, e 
che modifica difíerentemente la sua azione. Quindi egli e 
chiaro , che il grado di perfezione di ciascuna facoltá ris-
ponde alio stato delle íibre, le quali sonó T istrumento di 
queste facoltá. esperienza sola manifesta questo stato . 
Ella dimostra quali sonó gli oggetti, i quali agiscono sul 
cervello con maggior forza , e quali sonó i moti, che le 
íibre contrattano con maggior facilita ; per la qual cosa si 
vede ancor da principio, che un sangne, che bolle , 
e che si porta con impeto al cuore , e le íibre dótate di 
una grande elasticitá danno aU'uomo un certo sentimento 
delle proprie forze, che é inseparabile dalla coníidenza delle 
medesime; questa coníidenza é i l principio del coraggio . 
Le Papille mediocremente sensibili, uno stomaco , che ri-
chiede poco, sonó la causa naturale della sobrietá. Un 
genere nervoso delicato, un immaginazione, la qualc di-
pinge con bastevole forza, acció Y anima senta qualche cosa 
di análogo a ció, che provano gli infelici, constituiscono 
i l materiale della Pietá . L i solidi di una elasticitá tempe-
rata , gli umori difficili a moversi, una bile poco abbon-
dante , constituiscono il físico della dokezza . Andando un 
poco piü innanzi, si conosce, che una felice memoria con-
dur puole alio studio della Storia; LTna inclinazione decisa 
per 1'armonía, con un fondo di immaginazione, sonó i l 
germe per un Poeta; Una attenzione stabile, ed una im
maginazione viva, la quale s' imbeve dei rapporti, e fá

cil-
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cilmente delle combínazioni, delle grandezze , sonó gli se-
mi di un Geómetra. Chi ha in cura i'educazione della 
gioventíi, deve ricercare , e andar dietro a qeuste dispo-
sizioni naturali, conformandovisi , e presentandógli queIJi 
oggetti , o sostitüendo , levando i cattivi, quelli, l i quali 
in següito ponno accostümarla alie virtü morali primiera-
mente , e poseía iiístradarla per le scienze. Un uomo sa-
vio , di talento , ed accorto sá immaginare quelle esperien-
ze , che sonó proprie al fatto. Fá di mestieri dunque , 
che egli penetri nella natura di ciascun individuo, che sia 
industrioso a secondarla , e dia a ciascun talento 1' eserci-
zio , che gli conviene. Fino le medesime massime , e pre-
cetti di Religioiie debbono éssere insegnati con difFerenza, 
poscia che conosciuto i l temperamento , ed il talento, ad 
alcuno instillarü fá d' uopo con dolcezza , ad altri con for-
za , e con vigore ; Lasciare ad alcuni la strada aperta doppo 
averia cominciata a insegnare , acció comincino a passeg-
giare da per se, ed altri condurgli per mano fino all 'ul
timo passo della carriera. Ció , che dico delli precetti della 
Religione, intendasi dello insegnamento peí le virtü morali, 
per T abbattimento delle passioni » e per lo distacco da' vi-
z j ; si persuada i l Precettore , che non awi uomo tanto 
disgraziato, che non possa figuraie nel mondo morale. 
Non si ributti giammai , ne si stanchi ; e li cattivi suc-
cessi delle sue prime pruove, non debbano, se non se eccitarlo 
a tentarne altre nuove * Ogni individuo deve tendere alia 
piü gran perfezione > che conviene alia disposizione della 
propria natura, é peí questa strada deve esser coltivato , 
onde preferir si deve V eccellenza in un genere inferiore, 
alia mediocritá in un genere superiore; ció pero non s* 
intenda della Religione, né delle virtü morali, la medio
critá in talí materie potrebbe esser vizío, essendo neces-
sario^ che la penetrazione delle medesime sia nel grado piü 
eecellente. Má íiguardo alie akíe cose> non abbia il Pre
cettore la sciocca ambizione di voler montare tutti i cer-
velli sopra i Toni , o medesimi, o piü elevati. 

Riguardo a' temperamenti viziosi fá d' uopo sul principio 
con-
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contenergli per poseía distruggerli, facendo una giusía ap-
plicazione della forza a ció necessaria. U educazione vuole 
moto, perché teme un riposo, ed una innazione, che po-
trebbe condurre ad un ozio funestissimo; Pero temer si deve 
un moto tropeo grande , 11 quale tenderebbe a pervertirla. 
Dunque i l Precettore abbia la cura , e V attenzione di al-
lontanare tutto ció , che potrebbe eccitare un simile moto 
nelle fibre disposte a riceverlo, e 1'eíFetto, che vi produr-
rebbe , non sarebbe assolutamente momentáneo , poiché lo 
stato attuale delle mollecule elementari delle libre, la loro 
disposizione respettiva se ne risentirebbe piíi , o meno , c 
questa mutazione per leggiera, che fosse sarebbe un nuô  
vo grado di propensione, aggiunto a quelli, che le libre 
di giá possedevano . Un tale eftetto sarebbe ancor piü dan-
nevole , se fosse accompagnato da sensazioni piacevoli, ed 
un poco vive. L ' immaginazione vi si troverebbe interessa-
ta . Riprodurebbe queste sensazioni , e riproducendole ac-
crescerebbe la disposizione degli organi a trasmetterle , ed 
acquisterebbero piü vivacitá, e solleciterebbero 1'anima piü 
fortemente . In questo caso deve i l Precettere fare in guisa, 
colla sostituzione di oggetti virtuosi , che i l meto di que
sta machina si volga, e giri sempre nel centro della Re-
ligione, e della probitá. Una virtü attrae un altra virtü , un 
abito un altro abito. Non v'é niente di isolato assolutamente. 
I I Precettore coir educazione deve seguiré i l filo di questa 
eatena: i di lui occhi penetranti lo devano conosceré , ancor-
che quasi impercettibile , e scoprirne gli anelli , che fug-
gono al comune degli uomini. L ' educazione deve appli-
carsi a fortificare questi legami , a stendergli , a moltipli-
cargli, osservando con diligenza quei talenti, e quelle vir
tü , che possono germogliare dal talento dominante, e dalla 
virtü principale , procurando lo sviluppo di tali semi pre-
ziosi. Immitatrice scrupolosa della natura non vada per saltí, 
poiché la sua opera si precipiterebbe; Severa sia a tagliare 
i l cattivo , e 1' inutile ugualmente , che intelligente , ed 
assidua nel coltivare le produzioni migliori, e le piü utili. 
In tal guisa riíiettendo sempre a conservare nel soggetto 

ció 
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ció , che costítuisse in qualche modo k sna essenza mo-
rale, essa travaglierá a rinforzare di piü in piú quei tratti, 
che lo caratterizzano , plegando! i a proposito, e renden-
dogli inddebili colla frequenza degli atti . 

lo dissi sul principio , che egli era necessario nel Precettore 
oltre santitá di vijtâ  e probitá, gran sottigliezza , accortezza 
e molto talento ; posciaché le circostanze solé , ed un assidua 
osservazione plid far conoscere lo stato attuale d'un tempe
ramento, e le inclinazioni. Egli é infinitamente oscuro il pri
mo stato dell'anima, e relativamente al grado della chiarezza 
delle idee, e relativamente all'idee medesime. Danque aven-
do origine le inclinazioni dalle idee, che hanno per mezzo 
degli oggetd qualche relazione , egli é ugualmente impos-
sibiie d^ indicare i l primo stato dell'anima relativamente 
alie inciinacioni. La sorgente , donde esse nascano é cono-
sciuta , má nella loro origine attuale, ció, che vi é di pri
mitivo é oscuro , e fugge. S'intenda delle inclinazioni, e 
non dei desiderj, i quali sonó una applicazione dell' incli-
nazione al caso individúale. Tutto é preparato nell'anima 
per produrla . Questo infinitamente piccolo, che non si po-
trebbe indicare , má che si aumenta insensibilmente, é i l 
principio universale di tutte le modificazioni , le quali spa-
riscono nella medesima maniera. Ugualmente non si potreb-
be assegnare la prima origine della sorgente di tutte le mu-
tazioni , le quali per un momento dato esprimono lo stato 
del mondo infiero. Questi sonó efíetti di forza : supporne 
una, quasi fosse la prima, la quale essa avesse potuto ri-
sultare da una forza anteriore , che non avesse esistito, 
non sarebbe discorrere , dovendo la filosofia ascenderé fino 
alie prime cause, súbito, che conosce , che vene debbano 
esserc . Per altra parte la maniera infinitamente distinta, 
colla quale 1'Ente Supremo rappresenta a se medesimo tut
te le cose in una volta, e la nozione della sua volunta, 
la quale non é una realitá indipendente dal suo intendi-
mento , ci fá̂  concepire la cosa di un altro modo . Se 
per esempio si esprime sopra i ' asse di una Iperbola l i 
tempi per mezzo delle Assisse, e l i Stati per mezzo delle 

Or-
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Ordinate, si vede come le une, e le altre'ritornando in 
dietro smínuiscono fino alia cima. Si faccia muovere questo 
punto sopra 1'Asse, e se gli supponga una forza espansiva, 
li Stati nasc r̂anno , e cresceranno. 

Ora se V origine della inclinazione dominante, che con-
Stituisce il carattere dell' uomo, si perde in un infinitamen
te piccolo , lo stesso deve succedere riguardo alie indina-
zioni particolari, le quali nascono nel corso della nostra vi
ta , niente le annunzia , e spesso si veggono intieramente 
opposte. Silla impiega i suoi primi anni nella poltroneria, 
e nell' ozio ; in seguito da nell' eccesso contrario , soffre gl' 
incomodi della guerra, estremo in questo partito, come lo 
era stato nel primo . Nella vecchiezza ricade negli eccessi 
della prima etá. Eppure in queste mutazioni i l carattere 
principale di Silla fu sempre lo stesso dall'infanzia sino alia 
morte. La grandezza d' animo, e la forza di spirito, che 
aveva, non era un seguiro di rególe, e di principj, má 
egli era únicamente governato dai sentimenti, che non pon-
no far uscire , che le passioni: Ed in fatti, quando egli 
cominció ad esercitarsi sopra le cose , che avevano influenza 
sul governo, si riconobbe in lui Tuomo attivo , má attivo 
per sentimento, e non per riflessione. Onde evidentemente si 
ricava, che le inclinazioni particolari escono dalla inclinazione 
dominante , come rami dal tronco principale. I I carattere dá 
le disposizioni, in cui si trova non solo i l principio motore, 
má ancor ció che vi é di genérale nell* oggetto determinan 
te. La determinazione piü prossima di questo oggetto , la 
quale produce le inclinazioni particolari, risulta dalla diversa 
situazione nostra sü questa térra , poi che ella ci offre le 
occasioni di soddisfare la prima nostra inclinazione, quasi 
tronco delle altre, e vi ci porta , e strascina fácilmente. 

Salga dunque i l Precettore neli' annalizzare che fá le in-* 
clinazioni dominanti , che constituiscano un carattere , fino 
al primo momento dove puó, e dove le forze dell* anima 
Jianno cominciato a manifestarsi con operazioni infinitamente 
piccole , cerchi di penetrare fin la , ove ancora vi sonó sta-
te determinazioni , fondamenti delle seguemi. Nella sua 

I ori-
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origine cosa alcuna non puó esistere , che in un stato de-
terminato; eJ alcuna d~terminazione non puó d i mora re sen-
za aver qualche seguito. Si collochi un Pianeta nel suo 
Affelio, e non se gii dia , che un moto rettiKiieo : La for-
za anrativa del Solé, nello stesso istante, gli imprime un 
moto verso di se , lo allontana dalla tangente, e produce 
per mezzo della sua combinazionc con la lorza primitiva 
del Planeta, un Elemento della sua órbita; nel medesimo 
modo, per cosí diré i'Elemento del tratto principale del 
nostro carattere é prodotto dalla forza propria dell' anima ? 
e dali' attrazione dell' ogetto . 

C A P O X . 

Seconda AppUcazione. 

DA1 detto fin quí chiara mente si rica va, che 1' uomo é 
governato pin dal sentimento, che dalle cognizioni 

distinte, poiché indipe-ndentemente dalla moltitudine delle 
idee, che lo compongano, egli é i l primo atto dell' ani
ma ; La riflessione, che suppone la cognizione , non viene, 
che dopo , e lo spirito é di giá prevenuto. L'oscuritá dei 
sentimenti in vece d' indebolire i loro eííetti, non fá al 
contrario, che fortificargli tutte le idee , che vi appartengo-
jno, ed essendo preséntate in una volta, producono una mag-
gior vivacitá , Fá di mestieri adunque rendere 1'anima sen-
sibile, e travagliare su ció dall'etá piü teñera. Uno spirito 
pieno di setimenti é facile a condursi . Inútilmente s'im-
piegheranno con un anima iusensibile l i migliori mezzi, 
mentre si troveranno poco efficaci . Non si tratta quí peró 
d' una sensibilitá , la quale sia spinta indiferentemente so-
pra qualunque sogetto, poscia che allora sarebbe una de-
bolezza , la quale aprirebbe 1'anima , acció entrassero tutte 
le impressiom buone, o cattive, e la renderebbe dipenden
te da qualunque accidente; má si tratta di una sensibilitá 
determinata per mezzo di principj, i quali eccitano le idee 
fondate sopra la Religione, la veritá e la virtü, Je quali 
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spírano con la medesima forza , e vivacitá üna avversicne 
per tuttoció, che contradice queste idee . La vivacitá delle 
idee, e dei nostri sentimenti si accresce coir esercizio. 
Per rendere reJativarnente alie inclinazioni un anima piü 
sensibiJe bisogna pensare, che ella abbia le cognizioni 
necessarie , e la capacita di sentiré . Per i l primo fá di 
mestieri rendere familiare all5 anima le idee, che servono 
di fondamento ai sentimenti dei quali ella si vuole ren
dere capace, poiché allora queste idee si presenteranno 
nell'occasione da se medesime senza , che si sia obbligati 
di cercarle. Per i l secondo bisogna esercitare T attenzione, 
in qnanto ella é un azione dell'anima. Aver si ponno tut-
te le conoscenze, tutte le idee necessarie per sentiré, sen
za , che esse si risveglino nell' occasione tanto rápidamen
te , quanto lo farebbero , se Y anima fosse esercitata a ten
dere tutte le sue forze, Si vede giornalmente, che 1' eser
cizio fá lo stesso effetto nei travagli dello spirito , come nei 
travagli del corpo . Riflette'ndoci bene, é sempre 1' anima, 
che opera in questi ultimi, come i l principio , per i l qua-
le noi siamo attivi. 

AUorché un anima é capace di sentimenti irf gran nu
mero , e delicati, non si tratta piú , se non se di risve-
gliarli secondo i l fine particolare, che si é proposto. Si 
eccitano immediatamente questi , allorché si congiungono 
col!' oggetto della inclinazione alcune circostanze piacevoli , 
o dispiacevoli. Queste circostanze accessorie légate ad una 
inclinazione, la quale si soddisfa, non hanno luogo, che 
nelli casi particolari: Dunque non hanno influenza alcuna 
se non che sopra le azioni, e non sopra le inclinazioni, 
le quali ponno restar nell' anima , quantunque ella possa 
in un caso dato essere impedita di seguiré una cattiva in
clinazione, o a determinarsi contro una cattiva inclinazio
ne ad una buona azione. Má se queste circostanze saran-
no frequentij e continuamente légate a certe azioni, l'arri. 
vo di casi simili fará sopra 1' anima umana |* impressione, 
che fá sopra gli animali, cioé influirá per risvegliare, o 
estinguere le inclinazioni. 

I 2 OI-
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Oltre a ció le pene , e le ricompense ponno condurre 

al fine ancor con maggior efíicaccia che si h proposto nell' 
Educazione, purché siano li giovani ben convinti , esser 
queste conseguenze necessarie delle inclinazioni , alie cuali 
essi si abbandonano . Bisogna bene osservare di fargliele ris-
guardare non come accidentalmente légate , má come inti
mamente unite, onde gli uomini prccurano a loro stessi 
del male, o del placeré nel seguiré una inclinazione buo-
na , o cattiva, mentre da una tale condotta si ricaverá, che 
essi rigtUrdaranno le conseguenze felici, o funeste delle loro 
azíoni, come inerenti all' oggetto della loro inclinazione . 
Quindi é, che impnmendosi un oggetto tanto piü vivace-
mente nell'anima, quanto piü son nuove, si accrescerá 
molto i l sentimentó , se le pene, e le ricompense siano, 
o nell5 istante, che arrivano, o per la loro natura inas-
pettate . Risvegliano esse molto piü 1' attenzione, % impri-
mono piü fortemente , e questa impressione si conserva piü 
longo tempo. Dunque queste idee felici, o infelici, che 
seguono le inclinazioni, se si accrescono di forza , piü de
bono accrescersi di efficacia . Non vi é dunque cosa piü 
propria per un tale aumento, quanto la Religione , la 
quale ci mostra queste conseguenze di la dalla nostra mor
íale caí riera, e le innalza a un grado superiore delle no-
stre idee attuali. Se la Filosofía ci fá conoscere , che ció, 
che vi é di sostanziale in noi, quantunque possa passare 
per cangiamenti, e penodi, de quali non si saprebbe de
terminare i l numero, e non potrebbero essere annichilati, 
che con un miracolo; e se la Religione ci fá riconoscere 
queste mutazioni come conseguenze del nostro carattere, 
ordinate da un Ente, la di cui cognizione é senza limiti, 
ed agli occhi del quale l i piü secreti nascondigli de' nostri 
cuori stanno alio scoperto; Da un Ente Sapiente, i l quale 
con una esatezza infallibile ha legato certe conseguenze di 
stato a certe qualitá interne degli uomini, ed ha per mez-
zo della rivelazione insegnato le pene, e le ricompense, 
attaccate al consenso, o non consenso delle medesime idee» 
cssendo questi gli insegnamenti della Filosofía, e della Re-
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ligione, bisognerebbe snppoi-re moka leggierezza nello spi-
rito, o moka forza alie inclinazioni di chiunque non sareb-
be determinato a formar la sua anima in modo , che non 
debba aspettare» se non se conseguenze felici. 

Finalmente per arrivare alia mucazionc delle cartive 
inclinazioni, avverta i l Maestro , che non riuscirá in^ alcun 
modo , se cominciará troppo tardi , o se mterrompera spes-
so i l suo travaglio , e molto raeno se si ttattará di farne 
nascere delle nuove. Ogni qual volta egli si fermi, V al-
lievo si espone a ricevere delle idee , e delle iropressioni 
contrarié a quelle , che egli cerca di produrre; poiche V 
anima non si riposa giammai. Pensi dunquê  dalla prima 
infanzia a fare uscire le felici disposizioni , cioe in quella 
etá ove non del tutto si conoscono le inclinazioni, poiche 
allora egli é piü facile dar loro una dirrezione come si 
vuole. La tendenza naturale non ha in quello stato , che 
determinazioni deboli, e poche in numero , e simile ad una 
planta si lascia i l giovane plegare come si vuole. Piü si 
aspetta , piü la cosa diviene dificile , ed a misura , che le 
determinazioni si accrescono,e prendono forza , si moltipli-

' cano gli ostacoli , e costa piü a vincerli dipoi. ^ 
Si vestino le lezioni di morale con immagini sensibi-

l i , con istorie , con esempj appoggiati nell'occasioni con 
nfiessioni : queste riflessioni pero avvertasi, che non cadino 
sopra colui , per 1'milita del quale sonó fatte , má sieno 
oggetti e persone , e situazioni a lui incognite , afRnché 
non conosca , che si cerca istruirlo , o riprenderlo ; poiche 
un tal sospetto in alcuni caratteri particolarmente portad 
verso un oggetto , che si procura allontanare, occasionareb-
be displaceré, ed una secreta ostinazione. Egli e vero, che 
ció , che vi e di partícolare nelle Istorie, e gli Anecdoti, 
i quali vi sonó riferiti , si scordano , má tuttoció , che vi 
e di genérale s'imprime nel fondo dell'anima, e discende 
in quell'abbisso di idee , e di sentimenti oscuri, che sonó 
i nascondigli delle inclinazioni della gioventü. Per produr
re dunque i l loro eíFetto, fá d' uopo , che tali esercizi sia-
no continui. NoA si la$ci dopo data la prima impressio-

ne 
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ne scorrere molto tempo , mentre sícuramente si scancélla-
rebbe , e non farebbe strada a quella , che siegue. L'anima 
sempre attiva se non h occupata da queste prime idee, e 
questî  primi sentimenti, é infaiJibilmente occupata con aL-
tri. Ció succede ancora negli uomini l i piü indoJenti , e 
l i meno attivi, con questa differenza soltanto , che non so
nó appresso loro se non se idee , le quali non dimandono, 
che una piccolissima tensione di forze dell'anima , le qua
l i vi entraño immediatamente per l i sensi,o che Timnia-
ginazione presenta , e le quali divengano dipoi sorgenti di 
sregolamenti , quando alcuna legge non li tenghi in or-
dine , e non l i moderi. Per moderarli é necessario un at-
tenzione , ed una fermezza faticosa per un uomo poco at-
tivo , se un esercizio non interroto non gli ha fatto pren
dere un abito, o se non é aiutato da circostanze esterne. 
Má questa interruzione non solo deve evitarsi nelle circos
tanze esterne , má ancora nelle operazioni interne dell'ani'-
ma , cioé nei pensieri; Le inclinazioni devono radicarsi nel 
fondo del cuore , dunque un esercizio continuo é di una 
necessitá assoluta , dunque i l tralasciarlo egli h lo stesso, 
che mancare al fine, che si é proposto , dunque bisogna 
cominciare di buon ora , travagliar di continuo , e senza 
arrestarsi , dunque i l minimo ritardo ferma non solo i' au
mento d'un felice abito , má lo sminuisce , ricevendo T 
anima in quello stato delle impressioni contraríe. 

Riguardo alie inclinazioni , che si vogliano mutare,e 
delle quali bisogna travagliaíe a moderare la vivacita per 
sminuire la resistenza , che esse farebbero a quella , la qua-
le si cerca di piodurre , si deve quanto é possibile porre 
i l giovane in una situazione diversa da quella, ove é sta
to lino allora, allontanarlo dagli abiti, e da "pensieri , da 
luoghi, e dalle personp , che potrebbero far parte deli'og-
getto deU'inclinazione , di cui si tratta la mutazione. Con 
tutte le preparazioni le piü esatte , le precauzioni le piü 
seguite, egli é pericoloso lasciar presentí assieme groggetti 
della vecchia , e de la nuova ínclinazione , essendo ancora 
nel cuore una propensíone segreta verso la prima , e po-

treb-
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trebbe 1'entrara fácilmente essere aperta , e di nuovo ritor-
jiare in vita. V i e vina strada piü breve per arrivare a 
jnutare le inclinazioni. Cioé si mutino meno , che sia pos-
sibíle in questo senso ; Si lasci sussistere tattoció,, che non 
é vizioso , per conseguenza si travagli solo a distruggere 
}e determinazioni le piú particolari , le quali sonó come 
specie inferiori^e conservando ció , che vi é di piü gene-
rale , si eccitino inclinazioni d' una specie inferiore difieren-
te. Un uomo , che per distinguersi tra gli altri, e per ri-
cavare una stima panicolare , inclina al Lusso , ed alia pro-
digalitá, come che 1' oggetto motivo é la stima, con insi
nuare altri mezzi per acquistare la medesima , egli lascierá 
i l Lusso , e si riuscirá a cangiargli la inclinazione. Cosí se 
all'inclinazioni viziose per il placeré se gli opponghino pia-
ceri innocenti , essendo sempre il medesimo 1'oggetto ge
nérale , si produrrá con piü facilita una mutazione di quel-
lo , che se si volesse proibire tuttoció , che é placeré. Av-
vertasi di non fermarsi a contestare giammai , ne a dis-
correré sopra 1'inclinazione, che si vuol distruggere, má si 
cominci ad eccitarne una altra , si travagli a dargli vi vaci
la , ed a misura , che prenderá forza la seconda , la prima 
s' indebolirá; si scansino pero le occasioni , nelle quali il fuo-
co deli'antica inclinazione protrebbe riaccendersi. V i seno di-
versi mezzi ancora di raziocinio , e di persuasione , con i 
quali qualche volta si riesce a tare in guisa, che taluno si 
disgusti della cattiva inclinazione. In questi casi particola
ri c determinatissimi , s'inspiri con arte , e frequenza dell' 
avversione per il desiderio di soddisfare la propria inclina-
cione ; col ripetere questa operazione s' indebolirá 1' impero 
dell' inclinazione, ed oltreeió ponendo quante piü difficoltá 
si ponno per soddisfarla , si vedrá , che ella in piü d'un 
caso cesserá di placeré , e senza che i l giovane sia disua-
so , da se medesima la vecchia inclinazione cederá alia 
nuova , la quale deve esser sempre in questa operazione 
sostitnita. Se si puó dütique ani are a moderare la viva-
cita delle cattivi inclinazioni , a porre la calma nello spi-
rito , a renderlp capace di xiflettere txanquillamente , ad 

avan-
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avanzarsi ínsensibilmente e a piccolí passi , per la sostítu-
zione di una nuova inclinazione, ad allontanarsi meno, che 
sia possibile dal carattere principale fin tanto , che si fac-
cia giorno a mutazioni piü considerabili , non vi saranno 
ostacoli esterni , che abbiano grado di forza tanto straor-
dinaria , che non possino esser vinti dai mezzi , che noi 
abbiamo indicad , o da quelli , che una attenzione saggia, 
un esempio savio, una insinnazione addatata alie circostan-
ze particolari di un Precettore , deve suggerire, 

I I prescritto método adunque essendo genérale per lo 
fondamento , e di ció che si deve imprimere , e di ció che 
si deve togliere , e di quello che si deve sostituire , ho 
creduto inutile lo stendere difíérenti capitoli sopra la Col
lera , 1' Ambizione , 1' Orgoglio , la Invidia , e somiglievoli 
vizj , come ancora sopra i l Disprezzo dei beni temporali, 
la Moderazione , la Sobrietá , e somiglianti virtú , poiché 
tuttoQió si fá colla cognizione de caratteri , de temperamen-
t i , e delie inclinazioni , essendo i l detto método un Cano-
ne genérale annalitico , i l quale bene applicato con accor-
tezza , con attenzione , e con frequenza produce i l fine di 
un ottima educazione , la quale influisce per tutto i l corso 
della vita ad una vera futura felicita. 

C A P O X I . 

Del coraggio contro le avverskd esterm 
della societd. 

LI dispiaceri non abbattono se non sé le anime pusilla-
nimi , sopra le quali, per cosi diré , non ha piü im

pero la ragione. Uno spirito che riflette , s'indura , e si 
rallegra nell'avversiíá. L i nostri dispiaceri hanno per lo piü 
la loro sorgente nell'amor proprio , e nell' ingiustizia , poi 
che non ci vogliamo persuadere , che noi non meritiamo 
che pochissimo. Tra li dispiaceri pin vivi ,s i contano quelli, 
i quali si provano , o per lo disprezzo , o per Ja ingiuria. 
Ció accader suole nelle Comunitá piü che altrove j quindi 

fá 
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fá di mestieri rifletterci di buon ora,e far 1'abito virtuo
so della soíferenza, e della non curanza. Non niego , che i l 
giusto desiderio di ottenere la stima c l'amore degli uomini 
non nasca con noi, quindi ne viene , che si é moltissimo 
sensibili all'ingiurie; má se l'uomo deve sentirle come no
mo , l'uomo Religioso e virtuoso curar non le deve anzi 
perdonarle. Si é quasi sempre osservato , che gli uomini di 
minor talento , di minor spirito , di minor genio sonó i piü 
portati al disprezzo altrui, o rincrcsca loro i l savio esem-
pio j poiché eccita nel loro animo un rimorso , o perché 
sonó radicalmente € invidiosi, e cattivi. In tali casi, ancor 
naturalmente parlando , dobbiamo rallegrarci , e godere di 
vedersi in preda al disprezzo , ed a sárcasmi di coloro, che 
sonó sotto il giogo , e la catena delle passioni. Ella é una 
felicita l'essere odiati da viziosi , i quali infettano la so-
cietá. L'uomo da bene di piü deve per altre ragioni ap-
plaudirsi delle loro ingiurie. Posciaché rifletter deve , che 
ció , che rende la ingiuria dolente ed amara , é i l nostro 
amor proprio , onde noi medesimi siamo gli arteíici delle 
nostre pene. Chi cammina con i l lume de la Religione, 
c dell'eterna futura vita per la strada della virtíi , e del 
proprio dovere , deve guadagnare chi lo disprezza , replicar 
con dolcezza agli insulti, parare i colpi, non pensare a far 
male giammai , onde lo spirito della vendetta non entrí 
nella di lui anima nemeno per un momento. I I non cu
rare le ingiurie guarisce la doglia , che si senté , e la dis
sipa come una luce le tenebre; la Ragione viene al soccor-
so deirumana debolezza , e quieta i moti, che s'alzano 
ne cuori troppo sensibili. S'accostumi i l giovanetto ad ab-
bassare i l proprio concetto , e la propria stima, e tutto sa-
rá fatto. Quell'interno concetto , che noi abbiamo di noi 
medesimi, ci persuade , che le persone con le quali vivia-
mo non abbino mai bastevoli tiguardi , ne considerazioni 
per noi; questa cura , che prendiamo di scusare le debolez-
ze nostre , pal liare i nostri difetti, questo accieca mentó vo-
lontario su ció , che vi é di cattivo in noi , fanno , che 
sen^braci dovere esser superiori a qualunque ridicolo o dis-
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preggio, che fanno gli altri. Se si rende giustizia alie nos-
tre azi jni un poco severa, si senté nella nostra anima co
me um ingiuria ; L'uomb si crede qualche volta un Ido
lo , a cui 1'incensó non debba mai mancare. Chi ha mol
ió amor proprio , e moka va nica , soffre quasi sempre: e 
abbenché questi vizj. portino seco la pena , pur son quelli, 
i quali so no i piü favoriti degli uomini : Tanto egli é ve
ro , che gli uomini intendano male i l loro interesse. Se 
arriverá per tanto , che l i compagni o non stimino , o non 
amino , o ingiurino qualche giovane allievo , si cerchi di 
abbituarlo avanti di lagnarsi a riílettere , s'egli merití d ' 
essere-amato , e stimato ; sapendosi , che la stima , e 1' amo-
re non iono in potere degli uomini , e non la rifíutano 
se non perché non ponno accordarla ; S' accostumi in oltre 
a ponderare , che se merita la stima altrui , ed i l concetto, 
non sonó di questa natura le cose , che deve ricercare, má 
per le proprie azioni la stima bensi del Creatore, Con ques- ^ 
te due abbituali riflessíoni, Puna fondata su la natura degli 
uomini , Taltra sil la veritá della Religione, s'avvezzerá la 
gioventú , a non far caso di qualunque ingiuria , anzi per
donarla. In tal guisa inoltre si ricava un mezzo sicuro di 
strappare degli invidiosi, e da maldicenti 1'Elogio de nos-
tri costumi, del nostro carattere , de uostri talenti , del nos-
tro spirito , cioé allor quando tutte le azioni nostre anno 
per fundamento la virtü, alia quale a lungo andaré 1' invidia 
non resiste , e la loda ovunque la ritrova. C i accompagni la 
Religione , mentre con questa sormontando noi stessi si con
serva neli 'anima una dolce tranquíliitá , la quale ci persua
de , che il disprezzo , e le ingiurie sonó per noi un bene, 
i l quale purifica i l nostro spirito , ed abbatte le nostre pas-
sioni , onde allora si baccia con trasporto quella mano, 
che ci batte, e ci da pena. Felici aíflizioni, e stimabili dis
placer i , i quali c'impediscano di scordarci di noi , come 
succederebbe , se tutte le azioni nostre laúdate fossero ,, ed 
andassero riguardo a noi le cose nostre nel corso della vi-i 
ta sempre prósperamente. 
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Quanto egli e necessario lo stimar tutti abhenche 
inferiori. 

LA gioventü alie volte un poco troppo lodata , o per 
lo talento , o per lo spirito, o per le azioni , che fá, 

s'innalza fácilmente a riputarsi ancor piü atta , e saggia, 
di quello , che é , onde senza accorgersene prende un cer-
to tono , ed una certa disistima de eompagni , e generalr 
mente di chiunque in cui non ritrovi quelle qualitá , le 
quali per un interno orgoglio ella crede di possedere. Per 
ció , Chi ha la cura de giovani, é necessario nella prima 
loro etá imprimergli la vera massima di stimar tutti , e 
non disprezzare alcuno giammai , per inferiore di condizio-
ne , o di talento , che egli si sia. Egli h certissimo, che 
ogni uomo ragionevole ha i l dritto di essere stimato , e so-
pra tutto di non essere disprezzato , e da ció ne sorgano 
due gradi d'inclinazione negli uomini, i qnali non diferis-
cano frá loro , che dal piü al meno. L i superbi vogliono 
essere stimati, má al di la di una giusta misura. I I restante 
dell'uman genere desidera d*esserlo , e puó giustamente 
desiderarlo , má nei limiti dell'equitá. Se peró si avrá fat-
to cammino nella strada della vittü, e della perfezione , si 
gtüngera , come hanno fatto altri , e non pochi, al deside-
rio di essere disprezzati , e ció accadendo , si sará contenti, 
e tranquilli. Fá di mestieri , ció non ostante , inculcare ai 
giovani allievi, che non bisógna immaginarsi , che gli uo
mini per essere o in una condizione piü umile , o d'uno 
spirito mediocre non siano sensibili alia stima. Non lo sa-
ranno a quella sorte , che ambizionano le persone conside-
rabili nel mondo , má peró ricercano , e si deve loro quel
l a , della quale é suscettibile la loro condizione, il loro im-
piego , i l loro stato. I giovani alzano la voce fácilmente a 
chi loro serve, cioé a chi é in una situazione bassa, ed in
feriore , como sonó l i Laici , e l i Serventi ue corpi Rego-
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lar i , senza clie ríflettino non essercí uomo , 11 qualc non 
abbia buone qualitá , o sia dalla parte dell'anima , o dal 
lato delle disposizioai del cuore , o della immaginazione, e 
di certi talenti , che non lasciano di essere utili,anzi mol-
te volte necessari; per lo che meritando tutti di essere sti-
mati , esigono , che si renda loro quella giustizia , che loro 
conviene. Che se loro si riíiutasse , i l loro dispiacere non. 
oserebbe forse dichiararsi apertamenre, má non sarebbe, cha 
piü vivo , e ricercarebbero naturalmente una conipensazione 
dello strapazzo loro non dovuto, ne come uomo , ne come 
Cristiano , ne come Religioso. Si stancherebbero d'esser-
ci attaccari di cuore , servirebbero svogliatamente, e male, o 
sia mancando di fcdeltá , o sia coll'abbandonarci. Oltre di 
ció gli uomini non solo richiedano tutti d'essere stimati, 
má vogliono essere amati, e noi non lo potiamo ignorare, 
per poco che riguardiamo noi medesimi. Quindi é , che se 
si lascia loro credcre o con parole, o con fatti di non amarli, 
per attaccati che pajano airesterno a causa dello interesse 
0 somiglievoli ragioni, nel fondo dell*anima saranno forse 
tanti nemici , che non aspettano, che i l tempo di farci del 
male, parlando della nostra condotta, caneándola male a pro
posito , aggiungendovi i l falso ancora , se fá d'uopo , pon 
ché essendo 1'animo loro contro noi rivolto , e contrario, 
non vi sará cosa , che non tentino per screditarci. Queste 
sonó generalmente le inclinazioni di tutti gli uomini, Ami-
ci , Compagni , Servi , Grandi, piü o meno , secondo che 
sonó piü o meno virtuosi , o bene o male educati, e ri-
cercando esattamente nell 'interno del nostro cuore, ritrove-
remmo la veritá di queste affezioni. SJ accostumino dunque 
1 giovanetti, ad aver una certa aria sicura, e naturale , la 
quale mostri sempre modestia , dolcezza , bontá , e candore, 
la quale non solo conoscer si dé col mezzo delle parole, 
má ancora deve essere sparsa in tutte le azioni , nelle qua-
li abbiano parte gl'inferiori , di modo, che quelli , che ci 
stanno vicini , o per obbligo , o per amicizia , conoschino, 
che portiamo loro aíFezione, e che conoschiamo, ed abbia-
mo loro obbligo del travaglio , e delle fatiche, che fanno 
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a nostro riguardo , usando perció sempre quei modi , che le 
rególe esterna della politezza , della civiltá richiedono, del-
le quali non h i l luogo quí di farne dettaglio. Crederei 
pertanto a proposito qualche volta , má non frequentemen-
tc , ne con asprezsza , acció piü fortemente s • imprima neir 
animo dei giovanetti la massima > che alcuno non deve, e 
non vuole essere contrariato con parole piccanti , ne fatto 
tacere con imperio , ne posto in ridicolo nei discorsi , ne 
biasimato , dxsprezzato ,( ingiuriatQ con maniere dure,ed or-
gogliose , di esperimentare sopra loro dal Precettore un tal 
modo di operare , farglielo notare , acció conoscendo essi la 
pena, e la doglia, che ne provano, s'avvezzino ancora coll* 
uso ed esperienza propria a guardarsene di farlo agli altri. 
Se di buon ora per tanto si accostumeranno i giovani allie-
v i a mostrare umanitá, e gratitudine agli inferiori, da cui 
sonó serviti , dolcezza a loro egnali , liguardo per quelli, 
che loro avanzano in etá , e nei discorsi si porranno sotto 
i loro occhi modelli di grazia, e di buona maniera , ins
pirando loro una giusta avversione per Paffettazione, e per 
la rusticitá , si ecciteranno tutte le disposizioni ricercate per 
divenire puliti natnralraente, súbito , che loro l'etá glielo 
permetterá posciache la urbanirá dei costumi, e la dolcez
za delle maniere, deve essere ancor propria di un Religio
so , quanto di chiunque di qualunque condizione e stato 
cgli si sia. Tutto pero ció sia con una certa grandezza 
d * animo y má nei: medesmo tempo con una leggerez-
za , e tranquillitá , la quale fá conoscere la sinceritá delle 
maniere. Senza la rettitudine del cuore, e la bassa interna 
cognizione di noi medesimi, non si placerá gíamrijái ne a 
compagni,ne a nostri simili, se non si avrá indulgenza per 
i loro mancamenti, non si acquisterá la loro stima, ed ami-
cizia. Fá di mestieri far distinguere a giovanetti allievi i 
mczzi l i piü proprf , e le cccasioni le piü favorevoii per 
dar contrassegni a compagni; ed agli altri , dell'amore, e 
della stima , che sentano per loro. Non basta con tuttoció 
insegnare a daré tali prove di considerazione in qualunque 
maniera y má bisogna saperle intrelciare senza aflFettazione; 
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Queste cose sonó alquanto complícate perché rieschino na-
turali, onde si debbono preparare i giovani, farli a poco a 
poco accostumarc lintanto > che ne faccino T abito insegnan-
dô  loro le maniere, le quali non passino la sfera della loro 
attivitá. Col soccorso dell * esperienza , e con íi sopradctti 
Precetti alia mano , fatti loro porre in prattica da un va
loróse , e saggio Precettore > i l di cui esempio sia sempre 
la primiera guida , si otterrá ció , che si ricerca. 

C A P O X I I I . 

Della tura, che si deve dvere , aecio li Giovani di chino 
sempre la veritd, e non mai la menzogna, 

NOn v i h cosa, la quale copra piü prontamente, e sen-
za imbarazzo un errore commesso, quanto la men-

zogna. Pur troppo un tale espediente é alia moda. M i 
essendo egll la sorgente di tanti mali, che nasconde sotto 
la sua ombra^ perció doppo aver loro dato qualche isttu-
zione, egli é necassario di fai* concepire a giovanetti un es-
tremo orrore per questo vizio . Per la qual cosa io stimo 
a proposito ^ che presentandosi l'occasione, se ne parü avan-
ti loro , come della cosa la piü esecrabile del mondo , e 
come d'una qualitá indegna di un uomo nato con obbli -
gazione, pokhé non vi é persona, che possa sofifrir d' esser 
aecusato di mentitore i in una parola Come d' un vizio , i l 
quale disonora intieramente un uomo^ lo degrada, ponen-
dolo nella classe la piü vile ^ e la piü dispreggievole del 
popólo piü basso , Quanto piü poi deve condannarsi un tal 
difetto riel Religioso j i l quale facendo la professione ddle 
maggiori virtü fosse capace d' accostumarsi a u n vizio, che 
si oppone immediatamente a' precetti della Religione, del 
buon costume , e della perfezione > quale é la menzogna. 
Doppo tali replícate, e frequenti istruzioni, la prima volta, 
che sará sorpreso Un giovanetto in bugia , san? meglio ií; 
mostarsene maravigliato, come di cosa quasi impossibile 
e mostmosa, piutosto, che di censurarlo , cerne di un or-

di-
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diñarlo errore . Che se ció non bastasse, affine d' impediré 
di riscascarvi, la correzione sia forte, severa, rígida, ed 
in seguito s' ordini a compagni di trattar lui con indiffe-
renza, e quasi con disprezzo come un giovane caduto nel 
vizio i l pin abbominevole, ed il piü vile. Se ció ancora 
bastante non fosse per correggerlo di tale cattiva inclinazio-
ñe , doppo averio con diversi castighi punito di tal man-
canza, mi sia permesso di suggerire come ultimo, ed es
tremo rimedio cpiello di batterlo . Abhenché io sia contra-
rissimo sempre a tal sorte di rimedi in qualunque altro 
caso , poiché non avvi ragione di educare la gioventü in 
tal modo, riuscendone coli'esperienza piü male , che bene, 
in questo del la menzogna doppo espedmentati tutte le al-
tre possibili strade , stimo opportuno, abbenche mal volen-
tieri , eccetuarlo dalla regola genarale. 

Oltre la bugia, e costume, ed é naturale , che per co-
prire i mancamenti sogliono i giovanetti portar qualche 
scusa per scemarne la forza , Questo é un vizio, che alia 
menzogna si avvicina , ed insensibilmente vi si conduce , 
ed áj quale conseguentemente non bifogna permettere, che 
la gioventü vi si abbandoni. Con tutto ció pare piü a pro
posito di corregerlo facendoglíene vergogna, che trattandolo 
con asprezza. Qnajora dunque si ricerca da un giovanetto 
una azione, che egli abbia commesso, se comincia con 
qualche scusa , doppo averio dolccmente esortato a non 
aver vergogna dicendo la verita , se persiste, o con catti-
va scusa, o con falsitá nel proprio sentimentó si ricorra a 
rimedi accennati di sopra. Se all' incontrario senza alcun 
velo di scusa espone i l vero, non si manchi immediata
mente lodare la di lui ingenuita, perdonargli l'errore qua-
lunque egli si sia , non rin^aciarglielo giammai, ue parlar-
gliene mai piü; Poiche volendo, che egli ami la sinceritá 
dirrigendolo in guisa, che ne faccia un abito per mezzo di 
una pratica costante si de ve aver r i guardo , non solo di non 
replicargli la dogiia , replicandogli la mancanza , ma si han-
no da congiungere all* intera impunitá, la quale deve esserc 
un sincero premiQ delU di lui libera confessione, alcu-

ui 



ni contrassegni di ápprovazione , per impegnarlo a contí 
nuare nella medesíma maniera, ogni qual volta se ne pre 
sentasse i* occasione. Che se accade, che la scusa di luí 
sia di tal natura , che non vi si possa riconoscere cosa al
cana di falso , prender si deve per vera , senza mostrare 
Xih con parole , né con gesti, che possa esser sospetta. Im-
perciocché egli é di grandissima importanza, che egli man
tenga, o creda mantenere la propria riputazione appresso i l 
Precettore nel grado piü perfetto , che gli é possibile, 
mentre, cosí si prende immediatamente uno de1 migliori 
mezzi di poterlo condur come piü piace , e si vuole . Non 
se gli dia dunque soggetto di credere, che egli passa per 
un mentitore nello spirito altrui, quando ció possa farsi 
senza lusingarlo ; Quimii é , che se a caso gli fuggisse qual-
che piccola bugia, qualche volta egli h necessario lasciarla 
passare e mostrar di non a^vedersene. Ció io lo lascio alie 
circostanze, ed alia pmd:enza del Precettore. Finalmente 
se una volta si riprende i l giovanetto d'aver detta una bu
gia , non se gliene perdoni piü alcuna súbito, che si r i -
trovi in mancanza , e che egli conosce , che é scoperto i l 
suo difetto; la ragione si ¿ , che essendo stata a lui proi-
bita la bugia , ed essendo questa un vizio, che puó fá
cilmente evitare, se non lo fá volontariamente, i l ricascarvi 
non é , che una vera ostinazione, la quale merita percid 
una pena proporzionata alia grandezza dell' errore. 

C A P O X I V . 

Dell' imftego del TemjJO. 

IL tempo, i l tempe, i l tempó, questo beñe piü prezio-
só di qualunque altra cosa, é pur troppo per T uomo 

un peso piü vile, che i l piombo 8 Si riceVono con indiíFe-
renza, e senza tenerne contó l i giorni, che furono dalla 
nascita distribuiti, e si dissipano gli anni uno doppo 1' 
altro, senza impiegarli all'accquisto della virtü. L a gioven-
tü crede essere richissima di tempe, e noli vede se non 

da 
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da lungi, e moké volte non vede mai i l fine della carriera 
mortale. La morte i ' insidiosa morte stá alia porta nascosta, 
spiando nell' ombra T istante di sorprenderé chiunque , e 
súbito , che il sno braccio invincibile avrá fatto i l suo col-
po fatale , comincia 1' eternitá, e bisogna pagare i l debito 
contratto nella nascira, con la somma degli interessi, che 
una sterile vita bá ammassati; Si pensi dunque fino da prk 
mi anni ad essere avari del tempo , e sopra questo punto 
sia vigilante 1' educazione piu , che si puó, onde si pro-
curi a fare in guisa, che non si ceda alcun momento sen-
za, che se ne ricavi i l . valore . Non si lasci dalle mani 
della gioveutü uscire istante alcuno, che con risparmio, 
c con frutto; in maniera, che ciascun giorno si renda 
maggiore i l tesoro delle virtú. Iddio tiene sotto gli occhi 
de' viventi una scuola, dove quotidianamente istruisce i l 
genere Umano . L'impiego del tempo e la lezione, la qua-
le vi si ripete > Si muore tutte le seré, si rinasce ogni 
mattino , e ciascun giorno é una vita completa , e diffe-
rente. Questa diíFerenza fugge, e si confonde i l giorno, 
che luce con quello, che lo ha preceduto . Nel medesimo 
modo, che uno non si bagna giammai due volte nella me-
desima acqua di un íiume , che corre, cosí alcuno non si 
risveglia due volte nella medesima vita . L ' uno, e i ' altro 
cangia, senza che si conosca , che cangi, e non si av ver
te questo volume inrmenso di onde , e di giorni , che an
do a precipitarsi per sempre nel?Océano dei Mari, ed in 
quello del tempo. S'imprima giornalmente nell'animo dei 
giovani, che la ragione parla a tutti gli uomini, grida 
al loro cuore , che i l tempo, che fugge , vale una eter
nitá felice, poiché se si vuole, puó egli darla , stando 
nelle nostre mani uno strumento fecondo di bene, e di 
male , conforme sara impiegato. Egli é certo , che di tutti 
l i beni, che periscano, é i l solo, i l quale ci appartiene, es-
sendo i l resto sommesso al potere della casualitá . Si fac-
cia riflettere ai giovanetti, che 1' anima schiava quasi dei 
sensi, non deve giudicare del tempo come essi giudicano, 
e che non deve essere un nulla per lei , come lo é per 
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gli occhi , che non ponno vederlo, e per le maní , che 
non ponno toccarlo . Ella é una perdita, la quale non si 
puole espdmere , allorché si lasciano gl'anni vnoti, sterili, e 
numerosi nello spazio della nostra vita. Si devono impiega-
re tutti li istanti, e chi é penetrato dalle massime della 
Religione , e della esecuzione de' do veri del proprio stato, 
fá di mestieri necessariamante, che secondi virtuosamente 
tutti i momerrti della sua durazione. I I tempo non lo deve 
sorprenderé giammai senza trovar la virtü nelle sue azioni, 
ne'suoi pensieri, ne'suoi progetti, poiché questa riempie, 
ed immortalizza tutti gli istanti della sua esittenza fuggi-í 
tiva. L'uomo Ente passeggiero su questa térra, la di cui 
esistenza rapiscono le ore in pochissimo tempo , non deve 
dissipare il tesoro della sua breve vita con ingratitudine . 
L* ozio deve esser abborito, allontanato, c maledetto, co
me una pena insoportabile . Questo abbominevole vizio, fá 
che i l carro del tempo resti immobile, lasciando senza frut-
to strascinare a noi soli i l peso della vita. Si osservi un 
ozioso , i l quale piange oppresso sotto lo spazio per luí 
enorme di un ora. L'immaginazione lo tormenta senza fer-
marsi, per inventare dei mezzi di precipitare l i momenti 
troppo lenti, e di liberarlo rápidamente da se medesimo . 
Cammina errante su la térra per salvarsi dal pensare, ed 
acensa la natura di misurare la vita con mano avara, ac-
cusando i l tempo d' esser troppo lungo. Ecco la chiara im-
magine deli* ozioso. Ella é una legge del Creatore, che 1' 
uomo, i l quale abbusa del tempo, e che consuma i suoi 
giorni o nell' ozio, o nella frivolitá, sia tormentato dalla 
sua propria esistenza. Iddio ha attacato i l placeré all9 im-
piego del tempo, la pena alia sua perdita. Se qualche vol-
ta la noja prende piede , si corra ad agir virtuosamente, 
i l rimedio sará infallibile . L ' anima gode quando é oceu-
pata; Oziosa prova tormenti insoportabili: ne mai si deve 
prendere 1' innazione per i l riposo, essendo la gioja un 
frutro , i l quale non puó crescere , che nel campo dell'ope
rare , e súbito, che Tesistere non é un piacere, di viene 
un supplizio . Chi vuole rallentare ' i l rápido corso del tem

po 
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po , che strascina í nioitali alia morte, e godere delJe ore, 
che possano, e non possano esser sogette a richiamo, 
le consacri tutte alia virtü, e tntto é fatto. L a fuga del 
tempo, é insensibile per un uomo, i l quale é occupato, 
o dagli esercizj della Religione, o dall' acquisto di cogni-
zioni utili , le quali conducono sempre alia pietá, ed alia 
virtü, né si lagnerá giammai, né del tempo, della vita, 
né della morte, camminando in pace , e con passo uguale 
con la natura. Al l ' incontrario la sorte riservata all' uomo 
ozioso , ella é di fugire la noja, nel tempo medesimo, 
che ella s' attacca a suoi passi, e che lo segué da per tut-
to. Si replichi, e si ripeta sempre ai giovani allievi, che 
1' impiego del tempo é prezioso , e che i l solo corredo 
della viitü puó fermare 1'istante, che fugge, e far , che i l 
giorno di ieri ritorni nel giorno d'cggi , dandoci i l pote-
re d» pentirci de* nostri mancamenti, di rilevarci dalle nos-
tre cadute , di arrichirci con un impiego migliore di temr 
po , e di condurre la pace nella nostra anima, non sof-
frendo piü che passi i l presente momento, come passó 1* 
antecedente, che muoja cioé nell' ozio, che si svapori co
me fumo, e lasci noi in un eterno vuoto . L a felicita di 
un Savio Religioso é uno stato permanente, che non si di-
legua , súbito, che egli ha la virtü per base immutabile. 
Riposato, costante, e fermo sopra la medesima volontá deli* 
osservanza delle proprie obbligazioni, mostra la sua forza, 
cd il suo vigore sosteneudosi sempre dritto, e tranquillo 
nella stessa attitudine. Contento di se, egli si applaudisceinte
riormente , e cogli occhi della mente íissi verso la futura vita 
si compiace colla sua anima; poiché ieri i l corso mortale 
se fosse stato compito , e la misura de' giorni suoi termi-
nata , poteva la morte presentarsi , che sarebbe stata bene 
ricevuta. Se un giorno, o un mese vi si é aegiunto, im-
piegará i l tempo virtuosamente ancora, poiché egli sá da-
re a suoi istanti un valore infinito. 

Queste le massime sonó, le quali credo necessarie , an-
z i , che veramente lo sonó, perché s'accostumino i giova-
netti a porre a proíitto i l tempo per tutta X JEternitá . Ora 
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acciocché meglio ancora acquistino quelle cognízloni, le 
quali ponno essere utili, e truttuose a qaesto fine , ed al 
futuro impiego del terapo profittevoli, e per se, e per gli 
altri n̂ etá piú avvanzata, fá di mestieri, che alcune ore 
del ĝ orno itnpiegate siano per lo studio. La lingua Lati
na , SLK)1 essere dopo aver imparato a leggere, ed a scri-
vere, i l primo impiego, in cui si adopera la gioventü. 
Sette, o otto anni si consumarlo in questo esercizio quasi 
senza profitto , essendo necessario (come si dirá in un capi-
tolo a parte), che vi sia maggior forza di costituzione, 
e maggior sicurezza di riflessione. lo parlo della scienza 
di questa lingua, come egli é necessario d'impararla cono-
scendone la robustezza, le bellezze, la delicatezza, la pro-
venienza delle espreŝ ioni , onde io credo necessario, che 
studiar si debba la lingua Latina unitamente alia Greca, 
allorché sará la machina piü consistente , e piü atta per 
tali materie. Nel tempo , che egli ^ sólito di entrare nel 
nostro Noviziato alcuno , cioé nell'etá di dieci, o dodici 
anni, quakhe principio, ed idea nelle paterne case ha egli 
giá preso di questa lingua. Ció puol esser bastante per 
esercitare a'giovanetti la memoria, la quale deve essere fin 
da primi anni coltivata , quanto piú si puó , facendo loro 
imparare a mente i libbri Sapienziali , li Proverbj di Sa
lo ¡no ae , che in appresso gli saranno di una grandissima 
utilitá. Deve il maestro aiutarli , con la spiegazione de' 
medesimi, acció se gli imprimino neil'animo fortemente a 
non scaneellarsi mai piü. La gara, remulazione, l i pre-
mj devano essere 1' istrumento de' quali servir si deve i l 
Maestro a questo fine . E ció riguardo alia memoria. Nel 
medesimo tempo poi , o i l Precettore, o altro ugualmente 
pieno di piobitá, e Dottrina, applicar si deve a formare, 
ed a sviluppare i ' intelletto de' giovanetti. Come, che essi 
non distinguano le specie dai generi, gli effetti dalle cau
se , T apparenza dalla realitá, e che la loro ragione cam-
mina quasi all"* oscuro, ed a traverso le tenebre, che la 
eircondano, fá di mestieri aver tutta la cura di rendere i l 
loro spirito giusto , e retto con alcuni principj di Lógica 
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estremamente semplici, senza (juegli astmtti, e troppo com-
plicati per la gioventü ¿i teñera etá, proponendogli sola-
xiiente idee semplici, ed analoghe, parlandosi cosi nel me-
desimo tempo ai sensi, ed alio spirito; I I profitto pronto, 
e non separato forse giustificherá la veritá di questo pre-
cetto , particolarmente se si aggiungeranno loro alcune no-
zioni di prattica Geometría, 

I principj della storia , e Sacra , e profana dati con 
método, e precisione, ponno preparare Ja gioventü di poi 
a moltissimo profitto, facendogli particolarmente seguitare 
sopra le carte, a puesto fine impresse , lo sviluppo del 
genere umano d' etá in etá , accostumandogli ad assegnare 
con precisione le principali Epoche, a fissare la diversitá 
dei governi, delle Religioni, e con questo li costumi, la 
política , e la tarda progressione delle arti, e delle scienze. 
S i dovrá far loro notare le passioni, questo mobile univer-
sale, che ha circoiato, e circola cogli uomini sopra la 
superficie della térra, la devasta , V abbelisce , la sírugge, 
rende maggiore la popolazione, onde ne nasce una conti
nua tregedia sopra la scena del mondo. Non si» manchi di 
far loro osservare, che i secoli posteriori, non sonó , che 
la copia degli antecedenti, poiché le medesime passioni han-
no sempre governato gli uomini, onde son nate le virtú, 
e i vizj. La varietá , che regna nella storia de'popoli, ri-
ferir si deve alia différenza de'climi, de'governi, e delle 
Religioni, e alie di verse situazioni,, ove si sonó trovati l i 
Stati, o per rapporto a loro stessi, o relativamente alie 
Nazioni vicine, ed al mondo intiero. Si abbia tutta la 
cura di abituare la gioventü a generalizzare l i suoi pensie-
r i , a riguardar gli oggetti (se mi é permessa questa es-
pressione) per masse , ed in grande, a distinguere le diffe-
renze degli oggetti simili, a riunire i r;apporti degli og
getti i piü lontani , ad ascenderé alie cause, a paragonar-
le , inalzandosi in questa guisa per mezzo d'una filiazione 
successiva a un principio único, ed universale. In tal mo
do lo spirito de' giovanetti acquisterá estensione, sagacitá , 
e profonditá per quanto , 6 1' etá, ed i l talento nei primx 
anni permette. Av-
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Ayvertano i Precettorí per regola genérale, che allor qnan-

do si comincia insegnare alia giovemü , fá d'uopo condur-
la per una stradâ  ben dolce seminara di íiori, perché la 
natura nella maggior parte de'gioVanetti ripugna alie spine, 
ed al travaglio dello studio . Per questo si veggano pochi 
giovam studiar con piacere ^ particolarmente nel principio. 
Altri vi sonó ^ che vi perdano la Joro salure, perché con 
una fatica non conveniente alia loro etá , si fá una gran 
dissipazione di spiriti animal i , che li snerva, e nuoce con-
siderabiimente ai loro ben essere , oltre di che la severitá 
troppo cruda de lia maggior parte dei Pedagoghi contribuí-
sce ad un tale inconveniente, ed alia avversione de'giova-
netti per le scienze, fin dal principio. Ed in fatti, alcu-
ni , che non sanno, o non vogliono sapere, che fá d* 
uopo modificarsi alie disposizioni naturali de fánciulli , sen-
za rifíettere a chi ha piil , o meno talento , ne esigano 
con rigore alie volte 1* impossibile, la qual cosa inspira 
nell' animo de' discepoli un cosí grande disgusto , o un t i-
mor cosi forte, o dolor cosi amaro j che attacca la costitú-
zione di un buon temperamento. Dunque dolcezza sempre, 
attenzione , e maniera. Le facoltá dello spirito sonó piíi 
tarde negli uni, che negli altri; quasi sempre non é in 
potete de' giovanetti i l fare progressi pin rapidi ; tal dispo-
sizione é nel loro cervello piú, o meno compatto, e nei 
loro organi piíi, o meno delicati. L i giovani > appresso i 
quali queste facoltá non sonó tanto pronte , sonó ordina
riamente piíl robusti» e questa é una prova , che la íi-
Bra non é tanto delicata , ne tanto vibratile , quindi é , 
che ammettendo piú sueco nutritizio , sará piü capace di 
fortificarsi, e di estendersi col tempo, e diveranno , appli-
candosi, forti, e robusti Ragionatori. Chi ha 1* anima retta, 
cd i l cuor buono, e temperamento dolce, e Índole soave, 
avrá ancora piü attenzione alio studio , e fará piú fácil
mente, e piú prontamente profítto» Non si prenda pero 
per una regola genérale , spettando al Precettore, che é 
sul campo , sciegliere que! mezzi opportuni , e necessari per 
ispirare un non ordinario gusto alie scienze. Se si potesse 
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particolarmente sul principio rendere i fanciulli, per cosí 
dirc, golosi del le cognizioni, e del sapere, quasi come una 
ricompensa, che si accorda al buon naturale, ed alia loro 
saviezza, la privazione deila quale generasse ne' compagni 
un disprezzo per loro, ed una non curanza , si farebbe 
amare loro lo studio come un premio, i l loro dovere co
me mezzi per conseguirlo, e li eseguirebbero con allegrez-
za , e piacere , 

I I costume , che é nc' nostri noviziatí nelle ore assegnate 
del gioco del Billiardo, del Volante , della Palla , e del 
passeggio nel tempo opportuno , bastevolmente contribuisce 
al sollievo, all' allegria, ed alia salute della gioventü, ed 
al buon impiego del tempo. 

C A P O X V . 

JDella mortificazione. 

NOi siamo sopra la térra , come in una guerra conti
nua, e per ció si devono aver sempre le armi in 

mano per difenderci, poiche scnza questa precauzione noi 
saremmo vinti infallibiimente. Le armi del Signore , delle 
quali San Paolo parla sonó i soccorsi spirituali, che noi 
riceviamo dal Cielo , e de' quali noi dobbiamo fare un san-
tissimo uso . L a Fede , la Carita , e le altre virtü devancf 
essere da noi opposte agli assalti delli inimici della nostra 
salute , onde se noi non ci serviamo di questi mezzi, a 
noi solí devesi attribuire la nostra disfatta. Non e peró 
bastevole i l vestirá d' una porzione delle armi di Dio , fa 
di mestieri prenderle tutte , esseudo necessario, che armad 
siamo da tutte le partí, poiche nulla ci servirebbc essere 
invulnerabile da un lato , se con facilita potessimo essere 
feriti da un altro. I I piü piccolo vantaggio , che abbiano 
sopra noi le passioni, loro basta, perché per poco , che s" 
insinuino nel nostro cuore, se ne rendano esse insensibil-
mente padrone, perció chiuder si denno tutte le strade 
della nostra anima, se non si vuole, che la guadagnino, 

che 
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che se ne impossessiilo , e che la perdino. Lo splríto ten-
tatore vaole vincerci per sorpresa. Con questo dissegno egli 
non propone da principio gran peccati alie persone , che 
hanno della virtü, má colorando il male , che vuol far 
commettere, egli lo maschera con ingannevoli pretesti per 
ihdebolirne 1* orrore, ed a poco a poco per renderio ama-
bile . Non sempre a forza aperta si puó agiré contro di 
luí , procurando egli di artificiosamente , ed occultamente 
sorprenderci, onde é , che la sola vigilanza, ed i l fervo
re basta a render vani i di lili attacchi, e la di lui ma-
liziá. Se üomini perversi, e potenti, avessero congiurata 
la nostra perdita non saremmo noi in continui sospetti, e 
non prenderemmo quelle precauzioni necessarie per píeve-
nir l i , e per evitare ció, che noi potressimo temeré dal lo
ro potere , e dal loro odio? Eppüre non potrebbero in noi 
operare il male , che operar ponno le nostre passioni. Que-
sti tentatori implacabili sonó chiamati i Prencipi di qüesto 
mondo a causa dell' impero , che esercitano sopra la mag-
gior parte degli uomini. Regnano in questo Secólo Tene
broso , ove acciecano i peccatori, e con lo spirito di ma-
lizia , fanno tutti i loro sforzi per renderci prima cattivi , 
e poscia infelici. Dio ci vogliano levare, ed il suo Regno, 
onde vedendoci nel periglio continuo di perderé il Cielo , 
di perderé Dio, di perder noi stessi, non dobbiamo tran-
quillamente dormiré giammai , riposando Sopra i beni in
gannevoli di questa térra . Tremiamo vedendo il pericolo , 
al quale noi siamo esposti ogni momento. San Paolo, che 
da a noi questo avviso salutare , teme per se medesimo, 
e ci confessa, che dopo aver convertito un gran numero 
d* anime, con tutto ció há sempre tremore d' essere ripro-
vato. Raccomanda perció continuamente, di prender le ar-
mi di Dio per resisteie a giorni cattivi . Non dobbiamo 
contare sopra le nostre íbrze, mentre questa presunzione 
sari punita con la nostra disfatta . I I giorno cattivo h i l 
giorno della tentazione , i l qualé dura tutto i l corso del 
viver nostro . Le passioni non cessano di attacarci , non 
dobbiamo cessar di resisterci, non si riconciliano con noi, 

noi 
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noi non ci riconciliamo con Joro , e se ci odiano, e noi 
giuriamoli un odio implacabile; le renderemo in tal guisa 
meno forti, pokhé fuggono allora, che trovano resistenza. 

Questa fermezza chiesta al Signore in spirito di veritá 
fondara su la fede , su la sana Dottrina , e sil la parola 
di Dio , deve i l Precettore a suoi giovani allievi inculca
re , aggiungendovi un altro mezzo , i l quale dipende im
mediatamente da noi, che é quello della mortificazione del 
nostro corpo. Prima di tutto fá d'uopo loro insegnare co
me devano chiedere a Dio la grazia di sormontare la re-
pugnanza , che si prova nelle occasioni , nelle quali é ne-
cessario mortificarsi; quindi cercare di non soddisfare le pro-
prie inclinazioni , reprimendo i sensi col non darsi in pre
da senza moderazione a tuttoció , che puó lusingarli. I I 
sacriíizio di qualche divertimento, 1' astinenza a tavola di 
qualche cosa , che piú piace , il reprimere un desiderio di 
ció , che sarebbe di nostro genio e piacere , Jevarsi qualche 
poco di sonno per pregare i l Signore , e se non si ha ií 
coraggio d'intraprendere le grandi austeritá , che i Santi 
hanno pratticate , supliré a quelle con la ̂ osservanza fedele, 
e con allegria e piacere l i digiuni , che la Chiesa , e le 
costituzioni della Regola hanno prescritte , insinuandoli a 
poco a poco ad accostumarsi a queste mortificazioni, ancor-
ché non siano i giovani allievi per Teta obbligati alia os-
servanza delle medesime. 

lo non mi dilungo su questo articolo , non potendosi 
daré una regola genérale , della quale puó meglio far uso 
i l Precettore con la cognizione de caratteri , e de tempe-
ramenti de suoi allievi , applicando secondo il bisogno quel
le corporali mortificazioni , le quali maggiormente crederá 
ai Soggeti diversi convenire. A me basta , che si sia con-
vinti della necessitá di queste mortificazioni , come ho di-
mostrato di sopra, c che la prima, e la piü necessaria mor
tificazione sia la interna del nostro spirito, sacrificando a Dio 
tuttoció , che potrebbe lusingare , ed eccitare in qualche 
flecóla maniera le ncstre passioni. 
fe Avcndo bastevolmente detto ció , che riguarda la mor-
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tificazione del corpo rispetto alia felicita dello spirito , ag-
giungo due solé parole , che appartengono alia felicita del 
corpo , per formare la buona costituzione del medesimo, 
poiché se riuscisse debole , e mal sano , non potrebbe far 
progresso alcuno , ne riguardo a se , ne riguardo agli altri; 
e quantunque lo spirito sia la pin considerabile parte dell' 
uomo , alia quale ii Precettore si deve attaccare principal
mente per ben regolarla , non bisogna ció non ostante tras-
curare assolutamente il corpo a causa dello stretto légame, 
che vi é fraj 'uno e 1'altro. 

Nelle Case Regolari non vi sogliono essere certi ali-
menti, i quali con 1' arte come nel secólo indeboliscono per 
10 piü lo stato della salute. La semplicitá dei medesimi é 
11 sólito nutrimento dei Religiosi , con tuttoció ancor di 
questi sene deve far uso con moderazione , posciaché la 
frugalitá , e la temperanza concorrono perfettamente , a non 
far nascere , o rimovere questa moltitudine dei mali , che 
affliggono il corpo umano per 1' uso di molto cibo. Ed 
in fátti non vi sonó nelle Cittá , che le genti sobrie , le 
quali arrivino a una lunga vecchiezza esenti dalle piü triste 
e lacrimevoli infermitá. Oltre a questo devesi accostumare 
a una vita un poco austera , assuefacendosi a mangiare tut
toció , che é posto avanti, senza esser delicato sopra la sciel-
ta. Fá d'uopo aspettare i l bisogno del cibo senza preve
nirlo , come é i l costume della gioventü , che mangerebbe 
a tutte le ore. L'appetito é i l Termómetro ; non biso
gna aspettare , che sia abbassato all ' ultimo grado per ci* 
barsi, má nemeno fá di mestieri lasciarlo alzare all* ultimo 
grado nel prendere i l cibo , cioé i l cibo richiede Y ap-
petito : lasciandolo , deve sentirsi ancor leggermente uno 
sprone , má fá d'uopo resistervi. Si avverta pero, che la 
gioventü non patisca , e della gioventü l i temperamenti piü 
robüsti , richiedcndo per formarsi con fortezza la diversitá 
dell' etá , e del temperamento, maggiore o minore quanti-
tá di alimento. 

Si abbia non ordinaria attenzione ancora, che i gio-
vanetti mastichino ció, che mangiano poseía , che questo 
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prepara la seconda digestione , la quale si fará tanto piü 
fácilmente , e perfettamente quanto , che gli alimenti saran-
np stati ben triturad ; 1' azione dei fluidi sopra i solidi h 
in ragione delle loro superficie , ora un alimento ne pre-
senterá maggiori , quanto piü sará stato ben diviso, c per-
ció li succhi dello stomaco agiranno piü potentemente , e 
meglio ; oltre di che i l chilo sara di miglior qualitá , allor 
quando gli 'alimenti saranno stati ben macinati, mentre non 
é sempre la loro quantitá , che fá piü chilo , e migliore, 
má la quantitá, e i l grado di preparazione, che hanno ri-
cevuto per essere ben digerid. E ció riguardo agli ali
menti. 

S'avvezzino a soffrire ugualmente i l freddo, ed i l cal
do , vale a diré, che non ogni volta , che sentano freddo 
corrino al fuoco , ne súbito , che i l caldo é alquanto ecces-
sivo , cerchino rinfrescarsi. In una parola si avvezzino ad 
indurirsi alie intemperie dell'aria, S'abbia peró sempre in 
vista la diversitá delle costituzioni piü o meno delicate, 
acció non sopraggiungesse quaíche infermitá. La regola de-
ve essere genérale, má le circostanze devono cangiarla. 

Avvezzati nelle paterne loro case i giovanetti a dor
miré sopra letti molli e delicati , i quali producono nel 
corso della vita costituzioni deboli, e valetudinarie , devono 
accostumarsi a dormiré duramente , e se fá d' uopo sü la 
paglia , o sul crine , posciaché un letto molle inviluppando 
i reni con troppo calore , si genera spesso la pietra , ed altri 
incommodi , ne la gioventü perde i l sonno giammai per 
mancanza di un letto delicato. Una quantitá di sonno, la 
quale sia sufficiente alia etá de giovani allievi , deve accor-
darsi a loro , poiche non credo , che vi sia cosa sopra cui 
si possa avere piü d'indulgenza , che riguardo al sonno, 
mentre nulla avvi , che contribuisca piü di lui alia forma-
zione , ed airaccrescimento- di una perfctta salute. Si deve 
soltanto aver riguardo alia qualitá delle ore , accostumando-
l i andaré a letto di buon ora, affine di alzarsi di buon mat-
tino , e prender 1 ' aria sul levare del Solé , la quale é sa-
lutare, e propria a foitiíicare i l corpo , rinfrescando i l san-
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gue , e dando elasticitá alia libra , procurando inoltre un 
grandissimo bene all'órgano della vista. 

Mai si permetta lavarsi e piedi e maní con acqua tiepi-
da , má spesso li piedi , e giornalmente spessissimo le maní 
ed il viso con acqua íredda. La proprietá potrebbe bastar 
solamente a rendere questa prattica necessaria , má io non 
parlo ora , che riguardo alia salute , e perció non ne fisso 
i l tempo ad una certa ora di giorno. Se pero fossero statl 
accostumati alie loro case alia lavanda de piedi con acqua 
tiepida , si cominci con la medesima , e si vadi scemando 
per gradi ogni volta , finché fredda in pochi giorni di ven
ga, continuando a servirsene cosi senza interruzione. In qucs-
to cangiamento, come in tutti gli altri , che riguardano la 
nostra maniera di vivere bisogna camminare per gradi in-
sensibili, assuefacendo cosí i l nostro corpo a tutto , senza 
pena, e senza danno. 

Se fia i l giorno fosse necessario un poco di ristoro di 
cibo alia gioventü , se gli accordi pane , e qualche frut-
to delicato e maturo, escludendo qualunque altra cosa, par-
ticolarmente quelle mescolate con zucchero , alie quali per 
Ja loro titillazione , e per lo placeré , che eccita nelle pa-
piile h portata la gioventü , má che pero é i l cibo piü 
dannevole in seguito per la salute. L'uso della sola acqua 
dovrebbe essere la perpetua quotidiana bevanda , má se lo 
stomaco lo richiede, o l'uso fatto al secólo, se glr accor
di pochissimo vino diluto con grandissima quantitá di ac
qua. Dunque Frugalita , Temperanza , Alimenti sani, Tr i -
turazione di cibo, Letto duro , Sofferenza d'intemperie d* 
aria , alzarsi il mattino di buon ora , lavarsi freddo i l cor
po , bere acqua, fanno i l corpo della gioventü robusto per 
resistere , e softVire gl'incommodi della ^vita. L i vecchi o 
per la riflessione, o per ció , che hanno veduto in altri nel 
corso della loro vita, faranno giustizia alia veritá di queste 
massime. 
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Bella Poiittzza, e della Creanza , e huona Maniera 
neí Tratto 

LA politezza é una grazia, la quale accompagna l i sguar-
d i , la voce , le parole, i gesti , e tutto i l contegno d" 

una persona, per cui ella si rende aggradevole alia com-
pagnia , e che fá , che quelli, coi quali si conversa , siano 
contenti , e ne abbiano piacere. Ella é , per cosí diré , una 
lingua, per cui si esprimono i sentimenti di civiltá ^ e di 
onore , che si nutrono nel cuore. In una parola la civiltá 
é una disposizione di spirito , la quale impegna a condur-
ci in guisa , che la nostra compagnia non sia pesante ad 
alcuno. Da questa defínizione de Mr. Locke io non ho 
creduto dovermi allontanare , sembrandomi la piü giusta, e 
la piü espressiva. Non pertanto , perché uno é Religioso, 
deve essere spogliato di una certa polita maniera, e di un 
non affettato contegno , i l quale mostri d' essere bene alle-
vato ed educato. Un modo rustico, o una stupiditá, o per 
mostrare spirito , una continua contradizione , o un umore 
piccante , o un eccesso di cerimonie , o una interruzione de-
gli altrui discorsi sonó i l dipartimento di molti , che ge
neralmente s'incontrano nelle compagnie, contrario del tut
to , ed opposto alia richiesta civiltá. 

Per la qual cosa , acció l i giovanetd si accostumino 
ad una buona maniera di presentarsi, e di parlare , fá d' uo-
po levargli una certa vergogna , e ritegno, che generalmen
te nelle loro maniere si conosce , ogni qual volta obbliga-
ti sonó a dover parlare a persone a loro forastiere , e su-
periori. I I disordine per lo piü del loro animo comparisce 
immediatamente nei loro pensieri , nelle loro parole , nci 
loro sguardi , per cui si sconcertano in guisa , che quasi 
capaci non sonó piü a dir parola, o al meno di farlo con 
quella liberta , e grazia , che non manca di piacere giam-
jnai, e senza la quale essere non si puole aggradevole a chi 

che 
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che sia. Per levare qüesto difetto , e per correggerlo, da 
principio^ é necessario far s i , che prendino una piega con-
rraria. Si puo a mió credere condurre di qnando ín quan-
do nel Noviziato Religiosi del medesimo Ordinej o Secolari 
della maggior confidenza , i qnali pieni di grazía 5 e di 
polite maniere obblighino i giovanetti a rispondere , ed a 
far loro discorsi lunghi con quella liberta, la quale nasce 
dalla sicurezza delle cose, che si dicono, e nel far ció , e 
coi gesti, e con la persona accompagnino i loro sentimen-
ti con una modesta , má franca e non aftettata maniera. 
Con la frequenza di,qüesto modo cercheranno essi d'im-
mitare quelli, coi quali parlano, essendo l'immitazione una 
particolare propensione della giovcntíi. Avvertasi pero , di 
non daré loro confidenza , della quale abbusandosene essi 
senza avvedersene, e con le mani, e con le parole si pren-
dono maggior liberta di quella , che ' conviene , abbando-
nandosi per lo piu ^ senza ritegno ad una allegria , che fá 
d'uopo conteneré , insinuando loro, che i l vero carattere di 
persona bene educata é quello di riflettere a tutti i riguar-
d i , che ponno piacere , o displaceré a coloro > con i quali 
trattano, essendo ugualmente difetto d'impolitezza la rus-
tichezza , e la troppa liberta , onde che abbino cura sul 
contegno de'loro gesti, e generalmente di tutta la persona. 

Allorché cominciano a crescere nell'etá fá d'uopo stare 
attenti con tutta la premura, acció i giovani allievi non si 
accostumino insensibilmente ad una altra mancanza di ci-
viltá , che egli é quella di un insensibile disprezzo per gl'i 
altrijil che, se nei primi anni pone le sue radici, di viene 
perdita di rispetto, ó spirito di critica, o aria di dar un ri-
dicolo,con vivacitá mal ColloCata, a difetti o di corpo o di 
spirito altrui. Ció si scuopre nei sguardi , nelle parole , e 
nei gesti dei giovanetti , onde bisogna corregerli alquanto 
rigorosamente , poiché persona alcuna soffrire non puó d'es-
seré disprezzato. GW üomini, o siano colpe\roli, o no non 
amano quello spirito di critica , i l quale rileva i loro di
fetti , e che sonó espóstí o su la medesima faccia loro , o 
dinanzi altre persone. Una critica é sempre amara , ed: 6 

ac-



di Bducaztom Claústrale. 9 5 
accompagnata da un rossore di colui, sul quale ella cade, 
e l ' imputazione di qualche difetto fá sempre pena alia per
sona , che ne e U soggetto. Si guastano gli animi col lem
po , e ne ponno venire consegüenze funeste. Lo stesso in-
tender si deve del ridicolo con cui si espongano gli altrui 
jnancamenti in compagnia ; ora come che questa maniera 
ella é ordinariamente unita con un giro di espressioni de-
licate , e che reca placeré a chi senté , sembra generalmen
te , che in essa cosa non vi sia contraria alia civiltá , ed 
alia buona creanza, particolarmente allor , che ella é ristret-
ta in certi limiti di soavitá , e delicatezza. Má non aven-
do tutto i i mondo T arte di ben maneggiare un affare co
sí difficile , io credo , che chi non cerca displaceré altrüi, é 
particolarmente l i Giovani, debbano essere educati in guisa 
d ' astenersi assolutamente di pone altri in ridicolo, poscia-
ché per un piccolo equivoco, o per una cattiva interpreta-
zione, i l ridicolo lascia nello spirito di coloro, sovra i qna-
l i cade, una perpetua memoria d' essere stati esposti ai pub-
blico in maniera piccante abbenché spiritosa sopra qualche 
difetto di corpo , o di parole , degno , o non degno di cen
sura , del quale essi si sentino effettivamente , o esenti , o 
non esenti da colpa. 

La veritá ci obbliga qualche volta a riíiutare le opinio-
hi degli altri, e la civiltá non si oppone a questo in al
oma maniera , purche si faccia ció con tutte le precauzio-
ííi, che le circostanze esigono necessariamente. Má si veg-
gono molte volte persone possedute, per cosi diré , da uno 
spirito di contradizione, che non cessano mai dal mattino 
alia sera di contradiré a tuttoció, che ascoltano, o buono 
sia, o cattivo. Questa procedura é visibilmente insoftiibile, 
ed ingiutiosa. Oltre di che fá d'uopo non dichiararsi con-
tío i sentimenti altrui, se non con termini l i piü dolci, 
e con maniera la piü obbligante , che immaginar si possa 
giammai; onde a questo eftetto le parole nostre debbono 
essere accompagnate da contrassegni di rispetto, e benevo-
lenza, affinché avendo i l vantaggio di meglio ragionare , 
non si pexda con la ruvidezza delle espressioni , con i l ' to* 
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no della voce, e con la impropríeta de* gesti, come so-
vente accade, la stima di coloro , che sono da noi con-
traddetti , o di quelli, che ci ascoltano. S'accostumino per-
ció i gioyani ad un certo silenzio, e modestia , qualitá 
commodissime in appresso per la conversazione; Siano essi 
dirretti a risparmiare la loro capacita, e le loro cognizioni, 
aliorche le avranno acquistate, ed a non formalizarsi delle 
sciochezze , che si diranno in. loro presenza , posciaché que-
ste cadono da se medesime , ed é una incivile importuni-
tá i l contraddire a tutto ci(> , che é naturalmente sciocco, 
o che a loro non piace. Si contentino di corregere loro 
stessi con 1' esempio degli altri , e fughino questi incivili 
modi , che spesso s' incontrano di contradiré a tutto per 
mostrare spirito , e sapere . Elía é una puerile ambizione, 
la quale non é da alcuno, né considerata, né lodata.Non 
bisogna piccarsi giammai, anzi fá d* uopo , che compres-
so sia con tutta la forza quel naturale , i l quale ad ogni 
mínima parola si accende , e si soileva, posciaché oltre, 
che questo é un rlmprovero tácito agli altri d* averci ca-
gionato dispiacere , é bastevole una persona di questo umo-
re in una compagnia a porvi i l disordine , e túrbame tutta 
T armonia . Se la buona grazia , e la dolcezza del tratto , 
ci fá amare da chi che sia , si avverta bene di farlo con 
natnralezza, e senza affetazione, onde abbiavi per cosi di-
re parsimonia neíle medesime soavi espressioni , imperocché 
io ho veduto uomini incivili per troppa civiltá , ed im-
portuni per le cortesie, nelle quali penetrandoci dentro , ci 
si vede un principio di adulazione. 

V i é finalmente un difetto, quasi genérale nei gíovaní 
contro la creanza , e la civiltá, che é una celeritá d' in* 
terrompere quelli , che parlano , cercando con ogni forza, 
che il discorso loro non si íinisca . Non avvi i l piíi impo-
lito difetto di questo, mentre se non si cade neliMncon-
veniente ridicolo di rispondere avanti di sapere ció , che si 
vuol diré, almeno si dichiara, che si é disgustati, e stan-
chi di sentirlo piú lungo tempo , e disprezzando ció, che 
si ascolta, noi vogliamo diré cose molto piú degne deli' 

at-
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attenzíone altrui . Un somiglievole procederé é nh visibile^ 
effetto di disprezzo, e non fá, che impazientare chi ascol-. 
ta , e con tuttoció egli é i l piü comune, anzi puol essere 
un contrassegno di orgoglio, di amor proprio, e di osti-
nazione . Ne giovani molte volte é Ja conseguenza del co-
stume contratto di disputare nelle scuole. Si fá un abito, 
quasi che la disputa, e i ' interruzione cagionata dalla vo-
glia di mostrar spirito fosse i l solo contrassegno di abilitá. 
Non é giá l'opposizione ai sentimenti altrui, la quale me-
riti d' esser biasimata , má la maniera di contradiré. 

Fá d'uopo pertanto insegnare a'giovani a non averfret-
ta nel diré i loro sentimenti avanti, che siano pregati di 
farlo , o prima , che gli altri non abbino finito di parlare, 
ed a non dichiarare i l loro pensiere, se non, che in for
ma di domanda per essere instruiti, e non per istruire gli 
altri. Debbono asteneisi d' affirmare le cose positivamente, 
e con tono decisivo, si contentino di proporre modestamente 
i loro dubbj, come quelli , che cercano d'imparare, quan-
do i l silenzio genérale di tutti gliene da i l tempo, ed i l 
modo . Una modestia, Ja quale é propria della loro etá, 
non diminuirá la forza delle loro ragioni , anzi gli procu-
rerá un attenzione piü favorevole, e dará maggior peso alie 
loro parole. Una osservazione abbenché triviale, e piccola 
proposta in tal guisa con qualche frase di civiltá, contras
segno della deferenza , e di rispetto per i sentimenti altrui, 
fará a loro maggior onore, che spirito , e Sapere accompa-
gnato con voce alta , con trasporto insolente, e tumultuoso, 
e con interruzione fuor di proposito, le quali cose tutte 
danno cattiva opinioe di colui, che ha modi tanto scon-
venevoli , abbenché abbia i l vantaggio di ragionar meglio 
degli altri. Osservi pertanto, i l Piecettore da vicino li gio-
vanetti sopra questo articolo, e si opponga di buon ora 
all'inclinazione , che essi hanno a contradiré , e ad inter-
rompere , abbituandoH all' opposto in tutte le loro conver-
sasioni abbenché indifterenti; e ne abbia tanto maggior pre-
muia, quanto , che si veggono tutto i l giorno uomini adul-
ti y e vecchi, e Dotti , e d' un rango distinto , i quali 
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conversando assleme procurano di prender la parola síi gli. 
altri, s interronipono ogni momento , disputando con voce 
alta , e trasportata , la qual cosa mostra evidentemente una 
mancanza di civile educazione. 

Mi sia permesso il diré ora alcuna cosa sul modo, che 
si. comportano i Regolari giovani, non dico tutti, má 
qualcuno di loro, non dico sempre , má qualche volta so-
pra questo articolo . Ne tempi passati i l dipartimento della 
gioventú era il íitegno , la modestia , ed una certa vergo-
gna neir opporsi, attenta soltanto ad istruirsi delle massime 
di quélíi, che una lunga esperienza facea riguardar come 
Oracoli . L i giovani credevano nella conversasione di morare 
nella scuola di quei Filosofi , nella quale si comprava con 
l'utile silenzío di alcuni anni i l dritto di parlar bene per 
tutto il corso della vita. Allora si sentivano raeno spropo-
siti . Rispettavano quelli, che Teta , o la dignitá avevano 
innalzato sopra loro . Ricevevano le loro massime con una 
aviditá, ascoltavano nella conversazione le loro Dottrine con 
una lodevole prevenzione, non gli contradicevano, se face-
va d'uopo, che tremando , ne dimostravano mai maggior 
rispetto, se non quando modestamente, si opponevano a loro 
sentimenti . Tale era il carattere di quelli, che una sagr 
gia Educazione nelle paterne case , ripulita ne' novizmti , 
aveva collocati nella carriera della Religione . I vecchi ve-
devano crescere con piacere una modesta gioventú , la qua
le univa alia santitá de'costumi , C i v i l i , e polite manie
re , per cui erano amati da tutti , rendendosí capaci di es-
sere utili un giorno con i l buon esempio al secólo , con
solando Ja Religione della loro perdita, lusingandosi ^ di r i -
vivere nei Successori delle loro virtü ; e se gli uomini so-
no mortali per natura , speravano, che le massime in chi 
dopo loro vivea fossero immortali . lo non voglio diré, 
che si siano del tutto ingannati, má egli é certo, che al-
cune volte a una tale modesta timidezza, che facevâ  in 
quei tempi la principale raccomandazione di un mérito, 
che nasce , si é veduto sucederé un ardir temerario, una 
impolitezza nell' alzare la voce , una ineiviltá ne' gesti , e 
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nelle maniere, ed una intrepidezza di decisione . I I privi-
leggio di parlare non é piu i l frutto di un lungo studio, 
o V eíFetto d' una seria meditazione, o Ja richiesta per istruir-
si da chi é nato prima di loro ; má egli é un dono for
tuito d' una vivacitá dannevole di coloro , che crederebbero 
fare ingiuria alia penetrazione de' loro lumi . se permetesse-
10 a loro medesimi di non interrompere gli altri un sol 
momento . Una volta vi era 1' amor dell' Ordine, e della 
Disciplina , má questa insolente , ed incivile franchezza di 
parlar sempre ha scosso i l giogo importuno del rispetto , 
della discrezione , della modestia , credendo d' avere i l drit-
to d' esser abili senza esperienza , e prudenti senza riflessio-
ne . lo non ho parlato di ció, se non che per mostrare 
di quale importanza sia 1'educare i fanciulli nel Noviziato, 
con creanza , e maniera ne' loro discorsi ancora, con quan-
ta circospezione debbino esporre le loro ragioni, e con quan-
la dolcezza , e soavitá sia necessario , che proponghino i 
loro sentimenti ad altrui , posciaché se una certa franchez
za , poco rispetto per gli altri , coll' interrompere, e la 
voglia, e 1' aviditá di parlar sempre prenderá piede sul 
loro animo , non si meriteranno giammai la stima degli 
altri , non saranno in dritto d' esigerla, anzi diverranno i l 
ridicolo, ed i l disprezzo di chi che sia. 

C A P O X V I I . 

Del vero Sfirito , e della maniera di 
trattare co* Secolari. 

HAnno mutato le circostanze, e da' Boschi, e dagli Ere-
mi sonó venuti i Religiosi nelle Cittá, onde dispen

sar non si ponno di mescolarsi coi Secolari nelle compa-
gnie, ed ancora nelle case dei medesimi . Questo é i l se
cólo , che non si cerca , che persone di Spirito , senza sa-
pere, che cosa sia Spirito, e confondendo la vivacitá , e 
qualche volta T insolenza si copre con questo nome . L a 
gioventü cominciando ad essere adulta, é necessario , che 
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su questo artícelo ancora sia dal Precettore illuminata. Quin-
dí io parlero del vero Spirito necessario per un Religioso, 
ad opposizione del falso, allorché fará di mestieri i l conver
sare nel mondo. Questo non é , che un Coroliario 111 qual-
che modo dell' antecedente Capitolo . 

Tutti gli uomini desidsrano avere Spirito, má molte vol-
te questo , che si desidera , é un dono i l piü pericoloso, 
che la natura possa fare ali' uomo , mentre, s'egli é trop-
pp sensibile a questo vantaggio, sdegna i l soccorso delle 
scienze, e resta bastevolmente infelice, non avendo, che 
Spirito. I I carattere di questo genere di Spirito, h la pre-
sunzione , e i l dogma dominante in questi tempi é la fran 
chezza, e i l disprezzo della virtü . Si dia un occhiata alia 
presente superficie della térra, e chiaramente si vedrá, che 
f applicazione, e 1'adempimento dei propri doveri é ris-
guardato come i l dipai ti mentó di coloro , che non ' hanno 
Spirito, onde h sdegnato da quelli, che credano averne, 
essendo obbligata la virtü, e quasi dissi la Religione tími
da, e tremante a prendere imprestito dall' arte i l secreto di 
nascondersi, per non daré a Professori di spirito la manie
ra d' insultare, e di porre in ridicolo; má lasciando da par
te questo Spirito temerario, se si annalizza quello, che ge
neralmente si chiama tale, egli non é , che un fuoco, che 
brilla senza consumare , una luce, che risplende per alcu-
ni momenti , e si smorza da se per mancanza di nutrimen
to . Si vede una superficie graziosa, má senza profonditá, 
e soliditá, posciaché non é , che una immaginazione viva 
inimica della sicurezza del giudizio , con una pronta con-
cezzione , la quale arrossisce di aspettare i l consiglio salu
dare della riflessione, a causa di una certa facilitá di par
lare , la quale scieglie ávidamente i primi pensieri, non 
permetcendo ai secondi prender la necessaria maturitá . L a 
delicatezza, e la felice leggerezza di un genio vivo, e 
naturale, diventa 1'único ornamento della nostra etá, ha 
bandito la forza , e la soliditá di un genio profondo rifles-
si vo , e laborioso. Non si coltiva piü la propría térra, 
onde essa non produce , che spine per Ja negJigenza^^leí 
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Lavoratore, i l quale si riposa su la sua feconditá naturale; 
Qualche fuoco fatuo, ed efíimerq si vede soltanto sopra que-
sto terreno, e non si pensa, che i gran talenti divengano 
fácilmente gran difetti allorche sonó abbandonati a loro me-
desimi. 1 

Si senté ripetere tutto i l giorno , che V uomo non ha biso-
gno che di Spirito vivo; che i l buon senso é un tesoro co-
niune a tutti gli uomini, onde prendendo imprestito i lu-
mi dagli altri , non h , che fare un ingiuria ai nostri, 
mentre la scienza no fá nascere, che dubbiezze , toccando 
alia sola ragione i l decidere. In una sola parola , che cosa 
é lo Spirito di cu i tanti si vantano ? Pensar poco, parlar 
di tutto , non dubitare di cosa alcuna , o dubitar d' ogni 
cosa 5 essere incrédulo; non abitare , che neli* esterno della 
propria anima, esprimersi fácilmente , e sovente con arro-
ganza j aver un giro d' immaginazione aggradevole; saper 
piacere senza farsi stimare j esser nato con un talento equi
voco ; volare d' oggetto in oggetto senza profondarne alcu-
110; raccogliere rápidamente tutti i fiori, ed alcun frutto 
giammai. Questo a mió credere, e i l debole bensi, ma 
i l vero Quadro di ció , che piace al nostro secólo d' ornâ  
re col no me di Spirito. 

Se dunque «na retta, e buona educazione per i do-
veri della Religione, per quelli della virtü, e dello stato 
colla cognizione perfetta della caducitá, ed impostura delle 
cose mortali precederá le riílessioni, che i l Maestro deve 
imprimere nei giovanetti su lo Spirito , che generalmente 
chiamasi tale nel mondo, lo disprezzeranno, Y abboriranno, 
e compati ramio coloro, i l di cui sapere , ed ornamento, 
altro non h , che un nome senza soliditá. Abbituati nclla 
vera strada della virtü, e penetrati dalla forza della Reli
gione non potranno dissiparsi in frivole idee, e per quanto 
i l loro natural vivo sia , e la immaginazione ferace non si 
svaporará nelle conversazioni in vani discorsi, e sottigliez-
ze . 11 fuoco disperso , e sparso fuori della sua sfera non 
ha quasi calore sensibile , rinchiuso nel suo centro divora, 
e consuma cid, che s'oífre alia sua attivitá. In questa gui
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sa si veggono persone mediocri, le quali interamente pen
sando ai doveri solidi del proprio stato, opprimono, e fau
no tacere con grazia , e buona maniera li -loquaci, incon-
cludenti Spiriti chiamati dal secólo leggeri, e delicati. 
Má bisogna , che 1* Educazíone insegni loro a porre a pro-
jStto tutti i momenti della loro attenzióne in qualunque luo-
go si trovino , e con qualunque persona debbino conversa^ 
re . Istruisca i l Maestro perianto l i giovanetti allievi , che 
quantuilque abbíno i l corredo di quelle viníi necessarie al 
proprio stato , fá d* uopo, che prendino V aria del mondo 
convenevole al medesimo senza ruvvldezza , má con serie-
tá non affettata, e con giovalitá, che spiri da per tutto 
nelle loro parole, nelle loro azioni, e nelle loro maniere. 
Gl i avverta per massima genérale di dispensarsi sempre , 
per tutto i l corso della loro vita j di prender parte alie 
cabale , agli intrichi, ed alie qüestioni de' Secolari, com-
portandosi onestamente verso ciascuno, col non daré ad al-
euno né preferenza , né esclusione . Avvertino di mantene-
re i l secreto di ciascuna societá, ove sonó ncevuti col non 
portar i l ridicolo da una Casa in un altra, evitando le con-
fidenze, riíiutandosi generalmente ai partiti, e mantenendo 
da per tutto una certa digrtitá, la quale conservera i loro 
costumi, la loro probitá, onde non vi sará chi non gli 
ammiri, chi non gli stimi , ed ami . I I tono pertanto della 
conversazione di un Religioso, deve essere naturale, non 
pesante j né frivolo , Dotto senza pedantería, allegro senza 
tumulto , e senza eqüivoci» Si astenga dalle disertazioni 
e dalle satire, ragioni senza argomentare, scherzi senza 
giuochi di parole j unendo con lo Spirito la ragione , le 
massime , i sali, la grazia > e quando fá d' uopo la Mo-
rale austera i Sappia tacere a tempo , parli di ció, che sá, 
e non smoderatamente, facendo soltanto vedere la profon-
ditá delle qüestioni , e nulla piil , acció a chí ascolta non 
soppravenga noja, e fastidio , onde proporle fá d' uopo co
me in passando , trattandole con rapiditá, posciaché le con-
versazioni non sonó né Circolo, né Gahinetto. La preci-
sione conduce all' eleganza , ciascun dice i l §uo parere , né 
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deve essere interrotto , né con smoderato calore attaccato íl 
parere altrui , ostinandosi nel proprio, mentre si parla per 
schiarimento, ciascuno s'instruisce, e si diverte, tutti van-
jio contenti, e lo stéso uomo Dotto puó riportare da queste 
conversasioni di che meditare in silenzio. Si astenga di entrare 
in questione con alcuni, i quali hanno, e la voglia, e lá 
veemenza di parlare di tutto, e molte volte di un libro, che 
non hanno veduto , d' un Autore, che non conoscono , d' 
un Sistema, di cui non hanno idea. Egli e meglio tacere, 
che i l disputare con' somiglievole gente, dalla quale non si 
rica va , che un flusso , e riflusso di spropositi, di parole, 
di pregiudizj, di opinioni contrarié , e molte volte riscal-
dandosi, non sanno quási mai di che e questione. Ávverta 
finalmente di essere sempre uguale nelle sue massime, nelle 
sue azioni, • ne5 suoi consigli, posciaché s'incontrerá sovente, 
che quello, che chiamasi onesto uomo in una Casa, diversa
mente sia creduto in un altra, mentre alcune volte i l buo-
no, e i l cattivo, i l bello, i l brutto, la veritá, la virtü non 
hanno, che una esistenza lócale, e circoscritta. lo cono-
seo persone, e non poche, le quali flessibili sonó come la 
cera , cambiano principi come assemblee, sanno modificar 
lo Spirito loro a ciascun passo, misurando le massime a 
canna. Secondo le visite lasciano la loro maniera di pensa
re , se ne hanno una, prendendone un altra del color della 
Casa ove entraño, come un servo , che lascia una livrea, 
e ne pone un altra mutando" Padrone. Abbino per regola 
genérale di non mescolarsi negli altri affari famigliari, di 
non proporre servi, di non riferire ció, che i Padri dico
no dei FigH , i Figli dei Padri ancor sotto i l titolo di ri-
cercar la tranquillitá, e la pace , di non intrigarsi nei Te-
stamenti, nei Matrimonj , e generalmente in tutto ció, che 
é peculio, má portino soltanto conversando coi Secolari i l 
buon esempio, la Dottrina, la dignitá nei costumi, la sa-
viezza, onde si vegga apertamente una saggia civile, e Re-
iigiosa Educazione . 

C A 
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C A P O X V I I I . 

Della Cogmzione del frofrio stato. 

DOppo avere per qualche tempo applicati, ed esercitati 
i Giovani sppra le massime dette negli antecedenti 

Capitoli, deve i l Maestro persuaderli della felicita del pro-
prio stato, donde nasce la tranquillitá di spirito, l'allegrez-
za nel compire a'proprii doveri, e la gioja in tutte- le 
operazioni della vita .. Si cominci a inspirar loro rispetto , 
e stima per i l luogo, ove vivano, riguardandolo quasi uno 
di quei Tempj monumenti della pietá de'nostri Padri, che i l 
furore della guerra ha risparmiato, mentre si dev-astava i l 
resto della térra. Templo , ove la modestia stá alia porta 
aprendola giorno, e notte a chi ne desidera 1' ingresso; 
Templo ove abita un Dio benéfico, sempre pronto ad as-
coltare i voti di chi prega , e ad esaudirli, allorché effica-
cemente fatti sonó per la perfezione nelle virtíi» Non av-
vi luogo in questo Tempio , che pieno non sia della Mae-
stá del Signore; egli vi si dipinge , e vi si ritratta in 
tuttoció, che lo circonda , e quel felice mortale , che vi 
entra , deve in lui trasformarsi intieramertte coll' osservanza 
de santi suoi precetti, e de voti , che giura. Questa ora-
zione deve farsi a Dio ogni momento colla maggior forza 
e vigore di spirito , d' impetrare , cioé da lui 1* amore , e 
la conoscenza del proprio stato. Funeste troppo sonó le con-
seguenze, ed i l tutto h perduto , cadendo da un abbisso 
in un altro, allorché con fredezza soltanto, e pigrizia si 
ehiede a Dio questa necessarissima grazia. 

Cosa non avvi > che V n o m o conosca meno , quanto la 
felicita della condizione, nella quale i l Providentissimo Id-
dio lo ha collocato. Infelice crede di esser, volendo essere 
troppo felice, nel suo vero lume mai riguardando i l pro
prio stato . I I desiderio presenta a lui da iungi 1' inganne-
vole immagine della felicita , onde la speranza sedotta da 
questo Quadro ingenioso, abbraccia ávidamente un fantasma 

che 
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che la diletta con una specie di anticipazione. Gode V ani
ma allora d' un bene , che non possede ancora , senza ri-
flettere, che lo perderá súbito nel possederlo , abbattendo i l 
disgusto quell' Idolo , che i l desiderio aveva inalzato . Fac-
cia dunque V Educazione in modo , che nell' anima an
cor teñera dei giovani , i quali si educano per la Religio-
ne, altro desiderio, ai tro a more , altra speranza non s5 in
troducá , che quella d' una felice immortalitá , vi vendo in 
questa térra contenti, e soddisfatti della propria condizione. 

Ovunque si volga l'occhio , con chiunque si tratti nel 
secólo , con qualunque persona si parli di qual si sia con
dizione , e grado, non si trovano , che infelici , che lamen-
t i , che malcontenti , e per ció , che desiderano , e per ció, 
che possegono. Celoso taluno della fortuna degli altri, non 
eonosce, che nel tempo medesimo egli é l'oggetto della 
gelosia di molti, riraanendo sempre invidioso , e sempre in-
vidiato. Egli fá voti per migliorar lo Stato , ed il Cielo 
molte volte lo esaudisce per punirlo , posciaché non con
tento ancora, si lascia ogni momento trasportar lontano da 
suoi desiderj , e vecchio nella sua gioventíl , disprezza i l 
presente col correr dietro ad un avvenire incerto , quindi 
cercando di meglio vivere,non vive giaramai. Egli é qnes-
to i l carattere di quei mortali , i quali senza riflcttere , che 
lo stato loro é migliore di quello di infíniti altri , sonó 
daU' avviditá del meglio posseduti, onde si nutre nel loro 
cuore una inquietudine genérale , ed una agitazione , la 
quale nemica del riposo non ritrova cosa vale volé a fissar-
la ; in fine una sollevazione di tutte le Potenze dell'anima 
contro la propria condizione. Sembra una universale cospira-
zione degli uomini, nella quale siano quasi tutti convenuti 
d'uscire dal proprio Stato: Questo disprezzato da loro ven-
gano essi resí disprezzevoli, mentre minándolo , per lo piü 
restaño fuor di luogo r e le Professioni non adatrate, e con-
fuse ; onde ne viene per conseguenza , che sempre occ upa ti 
di ció , che vogliono essere , e mai di o^el , che sonó, pie-
ni di progetti rimangono,de quali appresso loro il miglio
re b quelio di non vivere contenti della propria sltuazio-
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pe. L'uomo mal contento porta seco i l sao suplmo , che 
egli e quello di fuggirsi , e ritrovarsi sempre lo stesso , 
quindi strascinando seco la sua infelicitá col portar se me-
desimo in qualunque luogo, che occupi; se i l Cielo non U 
cangia il cuore , i l Cielo non puó renderlo felice. 

Si mostri per tanto apertamente , e senza nascondere co
sa alcuna dal Maestro a Giovanetti giá educati secondo le 
passate rególe prescritte , ed abbituati nel corso delle virtü, 
le condizioni, le diííicoltá , le felicita dello Stato Religio
so , affinche abbracciato che sia , mal contenti non restino 
poscia in progresso di tempo di ció , che hanno lasciato, e 
della Divisa di cui si sonó vestiti. Spieghino bene loro la 
forza de Voti, che solennemente giurati devono mantenere, 
l i doveri dell' Istituto , che rigorosamente sonó obbligati ad 
adempire; in somma si parli chiaro, e spesso su questo itn-
portantissimo affare; ne si abbia riguardo ne a Cognomi, ne 
a Famiglie, pensando soltanto a] bene eterno di questi par-
ticolari , acció tranquillamente vivino senza agitazione alcu
na in quello stato contenti , che intrapprendono. I I facile, 
ed i l dificile si deve con ogni chiarezza mostrar loro, ac
ció il pentimento poscia non s'impossessi del loro cuore 
per l'ignoranza di quei lumi necessarj per una vita Reli
giosa. Abbia sempre in mente i l Maestro , che é meglio 
un buon Secolare , che un tiepido Regolare, e non si pen-
si giammai , come molte volte accade , alia quantitá delle 
persone piü che alia qualitá del loro cuore } de loro eos-
tumi , de loro abiti convenevoli piü ad, uno Stato, che ad 
un altro. 

Pongasi loro sotto gli occhi , e sí dipinga loro coi piíi 
vivi colori la situazione d' un Religioso mal contento della 
propria condizione. Egli h in un perpetuo moto , mentre 
ora un mondano placeré , di cui é privo , lo turba , ora 
1' abito , che porta , lo disgusta , stando sempre internamen-; 
in azione senza essere mai oceupato, essendo Ja agitazione, 
che airesterno si osserva , una viva pittura del torbido , c 
tlella leggerezza della di lui anima. Suol essere questo 1* 
efletto di una educazione non bastevolmente terminatta, o 
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dell' ignoranza dei do veri , de quali ne ha ginrato l'ossér-
vanza senza saper che giurasse. Trattenuto coll'andar del 
tempo dalla vergogna d'uno Stato, che non osa lasciare aper-
tamente , o non puole ; col non poter cessare di essere Re
ligioso , fá tutti l i sforzi per cessare almeno di comparir
lo. Annojato di ció , che dovrebbé far la sna gloria , ar-
roscisce d'una Professione , che non ha arrossito di riceve-
re. In qualche Paese molto lungi da questo , ove io scrivo, 
mi sonó in alcuno Regolare Ecclesiastico incontrato , i l 
quale soffrir non potea sentir parola del suo Stato , e te
niendo di passare per quello , che era, i l nome solo di Re
ligioso era una ingiuria per l u i , ed un disonore. Si vede 
ne costumi di tal sorta di persone qnaluuque altro carat-
tere , fuor che queílo, che loro conviene. Vanno a cejcare 
i vizj fino nelle altre Professioni ; da una prendendo im-
prestito la licenza , ed i l trasporto ; da un altra l'ozio , e 
1'effeminatezza , coli' acquistar essi con questi difetti oppos-
ti al loro carattere un nuovo grado di deformitá. E ' vio-
lata fino la creanza del vizio , se i l nome di creanza puó 
convenire , ove non é virtü. Tanto puole la corrutela ne 
costumi di chi deve essere per obbligo , e per giuramento., 
l'esempio agli altri di santitade , e virtude. Per la qual 
cosa disprezzati da coloro , che non amano come virtuosi*, 
10 sonó acor piü da quelli, de quali essi cercano sorpassa-
re lo sreg£)Iamento ; mentre Disertori della virtü , i l vizio, 
a cui si buttano in braccio , non é di loro contento , on
de sempre forastieri ovunque si trovano , il mondo li r i -
getta , e la Religione non li conosce per suoi. Se il costu-
me l i strascina qualche volta agli uffizj del proprio Stato, 
vi compariscono con tal negligenza , che si direbbe , che 
l'ozio l i ha fatti sedere sul suo Trono , per lo che allor 
quando fanno qualche sforzo per sostenere un momento la 
fatica di doverosa Regolare applicazione , rkadono quasi sú
bito col suo proprio peso nel vano de loro pensieri , fin-
tanto , che una ora íavorevole , e sempre lenta per loro, 
11 libera dall'incarico d'una funzione penosa, ed importu? 
na. Si danno immediatamente in preda aü'indolenza , alia 
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íioja , ed alia tediosa necessitá di abitare con se stessí , e 
quindi , non ritrovando che una trista solitudine , inutili 
alia Religione , ed insoffribili a tutti , Invecchiano senza 
onore , ne ponno mostrare la lunghezza della loro vita se 
non se con gran numero d'anni sterili , e di giorni va
namente perduti. Dovrebbero almen pensare , ma non lo 
pensano , che gli uomini sonó qualche volta assai ciechi 
per scusare i l vizio , non sonó pero mai tanto indulgenti 
per perdonarlo fuor di luogo; e se i l mondo piú corrotto 
sembra da principio , che egli ami i Religiosi, che lo cer
cano , egli pero non stima veramente , che coloro , i quali 
si fanno un obbligo di fuggirlo, come una parte essenzia-
le del loro do veré. 

Se pero il caso ha portato , che infelicemente io in-
contri alcuno de Regolari di tale miserabile tempra , ne ho 
veduti infiniti altri , che contenti dello Stato da loro ab-
bracciato non conoscevano sopra se , che gli obblighi di 
quella Proíessione , che avevano solennemente giurato. Si 
scorgeva in loro, che acquistato avevano una fermezza di 
coraggio, la quale resta immobile ancora in mezzo al mon
do corrotto. Avvi nel Religioso contento una generosa fie-
rezza , che siede nel di luí cuore , e che altra ricompensa 
non si propone , se non se la medesima virtú , che altro 
non deddera , che il bene altrui, procurando con una san
ta ambizione rendere con le proprie azioni alia Religione 
piü ancora di quello , che egli ha ricevuto. Felice chi go-
de della propria condizione ; egli non ha piü terrena spe-
ranza , perché non ha piú terreni desideij. Non avvi po-
tere su la térra , che abbia la forza di rendere un Reli
gioso da bene , infelice. Adempie minutamente a suoi do-
veri , abbandonando alia Providenza la cura delle altre co
se , ancor quella della propria gloria , e pensa soltanto , se 
cangiasse Stato , a non cangiar costumi. Quindi é , che esen-
te d'interne agitazioni , é per i cattivi una censura , un 
modelo per i compagni , insegnando a tutti coll'esempio, 
che una attcnzione fedele , e perseverante nelle funzioni 
del proprio Stato h la pura sorgente , ed i l solido fonda-

men-
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mentó d'una sicura tranquillitá. La vera quiete appoggia-
ta sopra se medesima , godendo del solo suo testimonio si 
espone senza mozione al pericolo di passar per timida , e 
di essere confusa con la debolezza. Má urna no , e sensibile 
per la riflessione 1' uomo saggio, non é rigido , ed inñessi-
íbile, che per dovere. Onde é , che spariscono le qualitá es-
terne di forte , e di debole , di povero , e di ricco, di fe-
felice , e di infelíce , le quali nascondano gli uomini piü 
di quello , che ce l i faccino conoscere. Per arrivare a tal 
grado di perfezione, deve i l Religioso chiedere a Dio quo-
tidianamente la fortezza per sostenere i travagli della vita, 
e la grazia di combattere, e vincere i suoi interni nemici, 
dominando , ed abbattendo le proprie passioni. Passioni, ne
mici , e travagli , che la virtü prepara al Religioso nel 
corso della di lui lunga , e penosa carriera , fintanto che 
giunga i l glorioso momento della sperata felice eternitá. 
Quindi é, che se dopo il passaggio di moka etá non potra 
pin esercitare le sue forze , crescerá con tuttoció sempre in 
lui l'ardore per 1'adempimento dei Religiosi doveri , te
niendo per timore dell'ozio di sopra vi veré a se stesso ? e 
perció scemandó in lui la robustezza dell'individuo, si ripo-
será pero sempre sull'abito buono de suoi virtuosi pensieri, 
preparata la vittoria a coronarlo. L i compagni, i quali per 
l'avanti gustad avranno i frutti preziosi della di lui virtü, 
nella sua grave, e cagionevoie etá con tenergli assiduamen-
te compagnia gli daranno la piü dolce , e la piü sensibile 
di tutte le lodi. L i voti dei Religiosi per la lunghezza de 
suoi anni l'accompagnaranno ; e la propria coscienza , la 
quale va a trionfare con lui , lo rimetterá nelle braccia 
della pace , e nel tranquillo soggiorno di un innocente ri-
poso; onde vedendo senza timore avvicinarsi la morte , non 
pensará piü se non se con tutte le forze del di lui Spiri-
to ad implorare dal Signore la di lui grazia finale, benedi-
cendolo fino all'ultimo respiro d'avergli accordato Tamore, 
ed i l contento del proprio Stato. 

Se il Precettore pertanto, a cui é affidata Teducazione 
della gioventü, mostrará la vexitá di questa massima della 
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ccntentezza cioé della propria condizione ai giovani allievi, 
con resempio vivo della semplicitá del di lui cuore in tutte 
le azioni del viver suo , con la ugnaglianza della di lui 
anima , con la tiniformitá delía vita , con una dolce tran-
quillitá , con una esterna pace , che sempre 1' accompagni, 
cose tutte , che la modestia non puó nascondere , di modo 
che cgli sia rísguardato come il termine dell'umana sa-
viezza ; si vedranno i giovanetti irt tal guisa diretti, ed 
educati ^ prendere a cuore Tamor costante de loro do veri, 
i quali penetrando nel fondo del loro spirito, camineranno 
con passo uguale per la strada della santitá , quindi con 
acquistar forza avanzando continuamente nella virtü , sa-
ranno con la putitá dei costumi, con la gravita della con-
dotta i l flagello del yizio j la condanna del secólo , e la 
consolazione dei büoní. 

A P P E N D I C E . 

Dalle cose detté fin qui , sembrami, che si possa evi
dentemente ricavafe, che egli é ün dipartimento della 

prima gioverttü 1* aver maggior incliiiaziorte, e maggior fa
cilita per imniitar tutto ció , che con placeré la colpisce . 
L i giovanetti deVono un giorno essere uomini ; ora la na
tura , la quale prescrive sempre le leggi le piü dolci, vuo-
le , che si formino senza pena ColP esempio di quelli, che 
gl' anno in cura , e che sonó nati prima di loro. Per la 
qual cosa questa incliilazione all* immitazione vuol essere 
rispettata colla maggíor attenzione ^ onde i l mezzo piü sicuro 
per ben allevare la gioventü é senza dubbio quello, che 
chi la governa, e conduce, abbia tutta la premura di prat-
ticare egli stesso quelle virtü, ed acquistar quelle qualitá, 
delle quali vuole che queste anime tenere restino vestite, 
ed adorne. 

Oltre a ció sembrami certo , che si pone troppo dispo-
tismo nella maggior parte dell' educazioni, e che si trat-
tano i fanciulli con modo troppo austero, ed arbitrario. 
Eccita mn mediocre compassione i l vedere una piccola crea-
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tura soggetta alcune volte al capriccio, ed all' umore di 
alcuni incaricati della di lei condotta, i quali si oppongo-
no spesso a di lei innocenti desideri, per osservare la bella, 
massima, che fá di mestieri plegare con forza di buon ora la vo-
lontá della gioventü. L ' esecuzione rigorosa di questa massima 
posta in opera con imprudente ignoranza puó far de Schia-
v i , má degl' uomini giammai . L i migliori caratteri devo-
no , e vogliono esser condotti da mani leggieri , e mal 
pesanti, le quali non faccino sentir la briglia con forza , 
e ruvidezza . Se i motivi della condotta, che si tiene alie 
volte con la gioventü sorpassa la loro intelligenza, si puó 
delicatamente fargli comprendere , che vi sonó ragioni di 
operar in tal guisa , che se gli spiegaranno a tempo, al-
lorché saranno in stato di comprenderle . Se ü giovanetto 
ha buona opinione del Precettore (la quale deve egli procu
rare d' acquistare colla dolcezza , e soavitá), una tale insi-
nuazione sará bastevole a far sparire Y apparenza d' un ar
bitrario coramando. Con accordare una certa liberta alia 
gioventü, s' eviieranno inconvenienti reali, e si guadagne-
no gran vantaggi . Un servile rispetto stringe le anime , 
e inspira timidezza , ed il piü delle volte accostuma alia 
dissimulazione , se non ad una aperta menzogna , intanto 
che un poco piü di ragionevole liberta potrebbe abituare 
la gioventü ad una nobile confidenza , e ad una amabile 
franchezza . L i giovani austeramente trattati sonó neli'oc-
casioni di fare poscia una corsa piü violenta , e darsi in 
preda con maggior vivacitá alie passioni , quando saranno 
Padroni di loro medesimi: che se all' incontro se gli per-
mette quaiche volta di pro vare le loro forze, col dirriger-

le, senza che se ne avvegghino , dal buon lato, si ren-
derá meno dannevole i l passaggio deiia prima giovanezza 
alio stato d' esser uomo. I I genio per una inclinazione de-
cisa , ed i l carattere si maniíesta colle passioni, che libe-
ramente escono ; má i l timore anichila , o almeno soppri-
me qussti a^vertimenti della natura i quali non si pon-
no dal Precettore conoscere > nh sapere come correggerli sen
za soifrire un libero sviluppo delle inclinazioni. 

Re 



Restringendo dunque questa Appendice della prima Par
te deir Educaziene, la quale riguarda l i costumi, deve . i l 
Maestro , alia cura di cui sonó confidati i Giovani pren
dere per loro dal primo momento i l cuore d'un Padre, e 
non occuparsi piü, se non se dei mezzi di provvedere 
alia loro interna tranquiilitá, quanto la condizione uma-
na comporta. Fá d'uopo pertanto conoscerli bene per dar 
loro la íorma piü propria per ricevere quella sorta di col-
tura , che loro conviene. Studiare perció la loro Anima , 
i l loro cuore , i l loro spirito, le loro facoltá, inclinazioni, 
desiderj, onde con la conoscenza dei loro caratteri deter-
minarsi a fondare i l Sistema delia loro educazione sú la ba
se d'una amicizia reciproca, mentte senza rigore, ed as-
prezza questo sentimento é i l Mobile, che agisce con mag-
gior attivitá sopra le anime ben nate . Quindi fá d' uo-
po non allontanarsi giaramai da questo principio, e nelle 
occasíoni medesime, ove bisogna aver ricorso alia autoritá 
per rettificare le inclinazioni , o per opporsi all' impeto de' 
cattivi abiti, fá di raestieri far conoscere, che ció deve far-
si piuttosto per le persuasioni d' un amieo, che per ordi' 
ne d' un Maestro. 

La loro futura vita immortale é i l solo oracolo, che 
egli deve consultare per porre in opera i l suo Piano. Per lo 
che i l di lui principale studio é di prendere le loro passio-
ni sul fatto , allontanarle con accortezza dalle strade, che 
precipiterebbero loro nel Torrente deila perversitá , onde 
rivolger le deve verso altro ogetto senza spegnere il loro 
ardore , convertendo cosí gl'effetti delle medesime al pro-
íitto dell' anima. E come i giudizj degl' uomini dipendono 
dalle idee spesse volte, o false, o erronee, le quali per la 
negligenza , e per la mancanza di riflessione sonó ammesse, 
ed in conseguenza ingannandosi sulle materie le piü impor-
tanti, fá d' uopo evitare questo scoglio, eccitando soltanto 
quelle idee , delle quali i Giovani sonó suscetibili, e non 
lasciar porre le radici se non se a quelle , che unite ai prin-
cipi certi della eterna veritá, devono serviré di regola co
stante a íissare le opinioni sicure , allontanando tutte le akre, 

Ze 
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le quall abbenché consacrate nell'immaginazione superíiciale 
della moltitudine sonó viziose, e conducono in appresso ad 
erroii funestissimí. 

L a scienza deli' uomo, quclla del di lui cuore, quella 
ddle sue passioni, quella de suoi doveri geneiali, e parti-
colari é indispensabile a chi esercita quest' impiego. Ne' pri-
mi elementi della Storia, che ho detto doversi insegnare a' 
giovanetri nel Noviziato fá d'uopo farli avvertiré, che i* 
Intcresse personale é Y anima universale di tuttto ció, che 
respira, e che tutto si muove alia di lui voce , acció re-
restino essi convinti, che se l i piü esecrabili delitti sonó la 
di lui opera, egli é ancora l'Autore delle azioni virtuose* 
quando egli sia diretto , e moderato da un cuore pieno di 
probitá, e penetrato dalla Religione. In tal guisa si comin-
cierá entrare in quei Sotteranei, ove la pojitica ordisce la 
catena delle sue intraprese, e prepara in secreto , e nelle 
tenebre le rivoluzioni ai mondo, Senza amor proprio, non 
si fá alcuna operazione grande in questa térra. Iddio ne 
sia l'oggetto, e la felicita futura, e si vedranno molto 
piü spesso de Santi. Scorrino finalmente i giovanetti i l ca-
talogo de'pregiudizi, che incatenano la ragione , aggiun-
gendovi i l miserabile spettacolo di quelle anime stagnanti 
neir ozio , e nelle debolezze , i l di cui assopimento é tale 
che fino ignorano la loro cecitá. In oltre sonó le occasioni assai 
frequentf di far conoscere per mezzo de* fatti storici oltre 
una virtuosa teoria le difformitá de viz i , inspirando in tal 
guisa un salutare orrore, dimostrando che oltre li malí, i 
quali cagionano; nella societá, sonó essi i l supplicio di quei 
medemi^ che vi si danno in preda. I giovanetti per curio-
sita, e placeré si cibano di questi racconti, e va loro in ali
mento , e nutrizione . Tali sonó le idee , alie quali deve 

i l Maestro abituare gli Allievi con frequenza, e destrezza. 
In fine riflettasi sempre , che per distruggere una passione, 

bisogna rivolgere M di lei corso, e preparare un altro letto 
a questo Torrente. Fá d'uopo abituar gl'allievi diversamente, 
ed insistere su ció fin tanto , che gli abiti nuovi abbianó 
riportata la victoria su i primi, e le nuove sostituite in-
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clinazioní poste ben fondate le radici. I I soccorso delP abi
to é tanto efficace per regolare, e dirrigere le passioni , 
quanto per eccitarle. Un errore comune quasi a tutti quelli, 
che anuo la cura dell' educazione é di voler sopprimere una 
passione senza sostituirne un altra in suo luogo i Nel mon
do Morale le nostre passioni hanno una tendenza al moto 
siraile a quella de Fluidi nel mondo Físico, che gravi-
tano sempre per fuggir gli ostacoli , e che non lasciano 
un ' antico canale, che per entrare in un nuovo. Un or-
goglio contro il vizio , un amor alia virtü, un trasporto 
per la vera gloria, una certa vanitá ben collocata, pre-
vengono una estrema corruzione di costumi, e contrabílan-
ciano le passioni basse d' orgoglio , d' amore , di trasporto, 
di vanitá, le quali ripugnano alia soliditá della Religio-
ne , ed avviliscono 1' umanitá . 

I I soccorso della forza degli abiti é tanto piü necessario, 
quanto che egli é i l piíi trascurato in qualunque sorta d' 
educazione. I giovanetti sonó tormentati quasi sempre con 
kzioni male a proposito, e molte volte superiori alia loro 
capacita, delle quali non ponno sentiré nh la forza , ne 1' 
milita. Questa ripetizione di lezioni infruttuose grattrista, 
abbatte i l loro coraggio , snerva la loro anima, e non rie-
sce d'alcun profitto .̂ Finché non si é fatto fondamento so
lido di adoprare la ragione , e la riflessione , é impossibile 
di portarii al loro dovere, se non se a forza di abiti im-
percettibili, anzi che dopo lo sviluppo di tutte l̂e facoltá, 
ancora si seguita a vivere sotto 1' impero dell' abito, ed 
i l carattere dipende in gran parte dalla potenza di replicare 
gli atti di una certa specie in preferenza di altri . Un abito 
preso una volta non puó esser distrutto, che con un abito 
contrario , il quale scancella le pieghe precedenti introdu-
cendone delle nuove. Ora fortificandosi la ragione, e cono-
scendo ottimo i'abito giá preso dalla fanciullezza, né si pen-
sa, né si cerca, né si ha premura di cangiarlo mai piü. 
Le lezioni della ragione sarebbero quasi sterili, se esse ripeter 
si dovessero a ciascun atto particolare , ne porterebbero frutto, 
se non con gran fatica, e se non si fossero avvalórate coll* 

abito 
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abito, e mmedesimate, e sostenute da quella volontá efiicacíí, 
che sormonta tutti gli ostacoli, e rende il possibile in mo
do tale, che esista. I I Precettore deve far forza su la ragione , 
mentre si stá sviluppando , sciegliendo ira gli abiti quelü, 
che convengono megiio al íine dello Stato, che s'intraprende, 
mostrando la necessitá di fare ostinatarnente dei valorosi 
sforzi per acquistarli : con questi mezzi impiegati a propo
sito , si formeranno dei Religiosi portati sempre ali' osser-
.vanza dei loro doveri , ed a camminare a gran passi per 
Ja. strada d'una sana Morale, e della virtü. 

Questa virtü. pero per meritare in tutti i gradi un tal 
nome, e perché sia maggiormente durevole, deve essere 
aiutata coll' soccorso deile scienze, e deilo studio. Sembra-
va una volta , che la sola vita contemplativa fosse i l dipar-
timento de Claustrali; e di questi esemplarissimi, e santi 
Instituti ve ne sonó ancora al giorno d5 oggi, ove un Ce-
to di Religiosissime persone esercitansi quotidianamente nel 
meditare , nell' orare, ed in un quasi continuo Coro. Má ge
neralmente nello stato presente delle cose , altre ve ne so-
no in tal guisa constituite, che, ben lungi dal poter con-
tentarsi di una santa bensi, má rustica ignoranza , hanno 
bisogno di col ti vare i talenti riempiendo 1' anima di scien-
tifíche cognizíoni . I membri di questa societá non viven-
do piú solitariamente negli Eremi, come nel principio de' 
loro Instituti , fa d'uopo, che abili siano, santi , e cari-
chi di Dottrina, essendo in questi tempi per i Regolari 
necessario il dirrigere, ed abbattere le passioni, quanto i l coí-
tivare nello stesso tempo le facoltá dello spirito; 1'uno, e 
1' altro potendo esser dirretto al medesimo fine. 

Sembra superfluo inculcare una veritá tanto conosciuta, 
c ripettuta da tutti. Con tutto ció abbenché ora si ponga 
generalmente in prattica, puó darsi, che il método neirap-
plicazione possa esser migliore, considerando, che quantun-
que.la prattica delle virtü morali debba con preferenza con
tribuiré alia felicita dei particolari constituenti un vórtice 
Religioso, la coltivazione dei talenti unitamente a quella 
sará di utile, e di maggior profitto alia societá in genérale. 

P 2 m 
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Né 1'abuso dello spirito, né la falsa maniera di coltivarlo 
deve prevenire alcuno contro il vero método di servirsene , 
má deve anzi impegnare a cercare gli mígliori mezzi per 
perfezionarla, e per ricavarne li maggiori vantaggi. Que-
sto h ció , che con semplice abbozzo cerco di fare ne' Fo-
gli , che seguono. Guardimi il Cielo, che la mía voglia 
sia di censurare, e criticare li metodi, che riguardano gli 
studj fino al di d' oggi usitati nella mia Congregazione , 
perché o saranno i medesimi, o vi sará soltanto aggiun* 
to qualche cosa , che ho creduto maggiormente necessaria , 
e nulla piü. 

F I N E D E L L A P A R T E I . 
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A V V E R T I M E N T O I . 

VeJ dirrigere P Inclinazione dei dhersi Talenti alia di-
versifd delk Scienze , alie quali sonó 

fortafi. 

VOler acquistar 1'abito di meditare , e di studiare in 
una etá avanzata egli é lo stesso, che voler imparare a 

camminare dopo , che si e perduto l'uso de piedi. Nella 
gioventíi gettar si debbono i fondamenti de.l sapere , e delle 
cognizioni , delle quali si goderá nella vecchiezza. Chi non 
ha coltivate le Scienze essendo giovane , si ritroverá fuor 
di stato di farlo essendo vecchio. Avvertasi pero , che non 
solo bisogna esser nato con amore alio studio , e desiderio 
di sapere , má fá di mestieri , che chi presiedc all ' Educa-
zione osservi attentamente a qual genere di studi debbasi 
applicare un giovane piuttosto , che un altro , non avendo 
tutti ne uguale inclinazione , ne ugual talento , ne ugual 
memoria , ne uguali legami di idee , ne ugual pcnetrazio-
ne, immaginazione &c. lo conosco alcnni , che fanno i l 
Falegname , e se fossero stati ben educati , ed applicati se-
condo la inclinazione , ed i l talento sarebbero riusciti otti-
mi Teologi , come molti Teologi sarebbero divenuti eccel-
lenti Falegnami. Avvi moltissima analogía trá la coltura delle 
piante , e l'cducazione della Gioventú. Nell'una , e nell3 
altra la natura da i l fondo. L'Agricoltore non puó trava-
gliare utilmente , se non se quando il terreno é proprio a 
ció , che vuol far produrre. Una térra é piü atta per un 
frutto , che per un altro , per un fiore , che per un altro , 
ed ove coltivare si puó con proíitto , ed ove o non nas-
ce , o nasce lo stesso frutto , má senza sapore , perche a 
forza e con stento. 

V i sonó degli ingegni, che difícilmente a causa d'una 
naturale impazienza entraño nei pensieri degli altri. V i so-
no de spiriti inflsssibili , e duri. Se ne veggono alcuni, 
a quali ogni piccoia dificoltá fá ombra , e non ne ritro-

va-
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vano maí la soluzione.̂  Altri naturalmente Inquíeti ed equí-
voci. Ih altri i l cksíderio delle cognizioni h srerile per trop-
pa aviditá. Si incontrano ingegni trasportati dalla vivacitá 
d'una ferace immaginazione , che non conoscoiio modera-
zione. Alcuni penetranti, e travagliatori , altri attenti per 
sola curiositá senza fissare la medesima attenzione. Per lo 
che non per tutti i talenti sonó le Mattematiche , non per 
tutti la Teología , non per tutti lo studio della Storia , o 
dei Canoni, o delle lingue; dunque non a tutti insegnar-
si debbono le medesíme Cose , dunqiie fá d' uopo fin da te
ñen anni presentare ai giovanetti quei principj, qucgli aiu-
ti , e quelle Cognizioni, che ponno in áeguito far loro la 
strada per qüei studj, a quali l i porta una decisa inclina-
zione , ed áftí qüali debbono per tutto i l corso della vita 
loro applicarsi seriamente, acció e per se, e per la publi
ca sócietá siano di vantaggio , e di proíkto. Con questo 
solo método si ponno nei vortici Religiosi formare uomi-
íii utili in seguito di tempo , e di gran reputazione. 

Si scorge durtque chiarissimamente non sembrar giusto 
i l método , fuori degli elementi di alcune scienze, le qua
li sonó come le chiavi di tutte le altre , d'insegnare per 
molti anni le medesime cose a una quantitá di giovani 
dotati di talenti diversi , e di diverse inclinazioni piü pee 
uno studio, che per un altro. Egli é forse impossibile r i -
trováre in altri uomini l'ingegno o uguale , o poco dissi-
mile di quello dei Bernoulli , dell'Eulero , di Aiembert, 
onde scoperte le medesime^ inclinazioni si dovranno inse-
gnar loro Ja Teología 4 o i Canoni ? Se si penetrasse i l 
trasporto in un giovane somiglievole a quello d'un Baro-
nio , d ' un Muratori , di un Mabillon , di Natale Alessau-
dro, si dovrebbe fare impiegare i l tempo della di lui gioven-
tü assiduaniente nelle Mattematiche ? o nella BottanicaPSe 
il Maresciallo di Turen fosse stato posto alia testa del Par
lamento di Parigi , e Newtono alia testa di un Armata 
Navale , né la Francia andarebbe superba di molte con
quiste , e i l mondo mancherebbe di un Sistema Planetario 
con la teoría della attrazione j c con unte esperienze di-. 

ínos-
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mostrato. In alcuni scopre la natura un ingegno per Ja 
Pittura, o per qualche altra delle bel le Arti , di modo che 
ptiole in questa riuscire eccellente, scnza avere capacita per le 
scienze di altra natura, e perche volerlo piutosto o un ozio-
so Religioso , o un mediocre Casuista r Dopo che sonó l i 
giovani ben fondati su i doveri del proprio stato debbono 
essere aiutati per quelli studi ove 1'inclinazione mostra de-
siderarli; e quelle Comunitá Religiose , che hanno osserva-
to qüesto método , sonó state fertilissime in uomini di som-
mo mérito , e di grandissima fama. Due cose insegnar si 
debbono alia gioventü generalmente; la prima é l'arte di 
combinare , di separare le idee , di riflettere , poiché senza 
questa tutte le scienze sonó inutili. L ' altra é , che la Re-
ligione, e la ragione debbono sempre presiedere a qualun-
que studio ugualmente , che alie altre azioni della nostra 
vita; Che una gran parte del sapere di un uomo, i l quale 
é nato con 1'inclinazione e gusto per le scienze , cgli é 
quello di temeré questo gusto medesimo ; ed aver sempre 
in mente , che fá d' uopo viaggiando fermarsi ove finisce 
i l giorno per timore di perdersi nelle tenebre ; e che final 
mente l'Ecclisse della natura é continua , má non totale, 
la quale lascia- qualche volta vedere alcuni punti del di lei 
Disco immenso per nutriré in noi con la speranza di me-
glio conoscerla , sempre pero 'con la Religione avanti gli 
occhi, la costanza di studiarla. 

A V V E R T I M E N T O I I . 

Del Método di studiare. 

AFfinche la mala dirrezione dei Studi non ponga an
cora questi Giovani aliievi nella massa comune di 

alcuni, che fanno gli eruditi , ed i letterati; deve il Precet-
tore avvertirli del modo , e método di studiare , perché uso 
si faccia, e profitto delle cognizioni, che si acquistano. Im-
peroche al giorno d'oggi alcuni si presentano al publico 
con una carica di notizie per la lettura di moltissimi l i -

Q bri, 
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br i , má i l buon senso , ed i l raziocinio h come oppresso 
dal peso d'una faticosa, e materiale emdizione. L 'a r te , l a 
quale non de ve , che aiutar la natura , Popprime , e la 
rende impotente , di modo che imparando essi raedesimi 
dagli altri , sembrano condannati a non piü pensaré essi stes-
s i ; carichi di ricchezze superflue , sovente i l necessario loro 
manca , sapendo ció , che si potrebbe ignorare , ed ignoran
do ció , che si dovrebbe sapere. 

La cultura deve essere saggia , quasi arte ingegnosa, 
la quale lontana di soffocare la natura , e renderla sterile, 
acresce le di lei forze dandogli una felice fecondká. Fá 
d'uopo,che sia una Dottrina giudiziosa , la quale inseg-
ni la storia de'pensieri altrui, per eccitare i nostri, de qua-
l i una parte poi siano original! , di modo che ci ponga 
nel pieno possesso della ragione , la rischiari insegnando a 
rettamente servirsene, coll'estendere i limiti del nostro ta
lento, ed in conseguenza assicurare i nostri giudizj. L'anima 
incatenata coi legami del corpo , e quasi incurvata verso la 
térra , non si alzerebbe giammai, se lo studio di se niede-
sima non gli stendesse la mano per richiamarla alia eccel-
lenza dslla sua origine. La veritá é trá le mani del sape
re , a lui e riservato scoprirla a nostri deboli occhi, col 
dissipáre le nubi delle prevenzioni , e col far cadere i l ve
lo delle insolenti massime , e temerarj pregiudizj di questo 
secólo , i l quale non fá , che irritare continuamente male 
a proposito , e fuor del dovere questa sete del vero, la qua
le nosco portiamo nascendo. Con una mano saggia adun-
que , che mostri ad evidenza la inutilitá di alcuni metodi 
di studiare, si taglia la superfluitá dannevole della scienza, 
e si levano quei rami inutili, i quali consummano a nostro 
danno il sueco piü puro dell'ingegno i l piü ferace, ed i l 
piü vivo. 

Se con attenzione, e con un poco di accortezza , e r i -
flessione si osservi i l mondo letterario , si vedrá , che la 
scienza é nella maggior parte di coloro , che la coltivano, 
una moneta , di cui si fá gran caso , e non é buona , se 
non se qualche poco nel Commercio. Lévate a nostri Let-

te-
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terati i l piacere di farsi ascoltare, e la scienza non é piü 
cosa alcuna per loro. Non ammassano nel Gabinetto , che 
per spandere nel publico ; non vogliono esser saggi, che 
agli occhi degli altri , e lo studio non sarebbe piú a loro 
di importanza , se non avessero Ammiratori. Per Profítta-
re dunque delle cognizioni, che si acquistano , fá d'uopo 
non ammassarle per rivenderle , má per convertirle a nosn 
tro uso , non per caricarcene , raá per nutrircene. Leggere 
abbastanza , e pensar naolto h i l mezzo di ben digerirle. 
Sonó d'opinione , che allor quando una volta lo intelletto 
h aperto , facendo T abito alia riflessione , é sempre meglio 
ritrovare da se le cose , che ritrovarle nei libri. Questo é 
il vero segreto di formarle secondo la propria maniera di 
pensare , e di appropriarsele ; per lo contrario , allor che si 
prendono come ce le danno ( fuor che ció , che riguarda 
la Religione , e che non é disputabile) egli é quasi sem
pre sotto una forma , che. non é la nostra. Si pensi , che 
siamo piü ricchi , che non crediamo , má siamo da cattivi 
metodi cacciati alia Limosina, e nell'educazione c3 insegnano 
a servirci del bene d'altri , e non del nostro, onde accumu-
lando sefnpre, milla abbiamo, che ci appartenga. I I raro , i l 
buonissimo molte volte non é conosciuto , e non si ritrova 
nei libri,fá d'uopo dunque mettere alia tortura l'ingegno 
proprio , e ricercarlo ; Questo é i l método di cui si sonó ser
vid gli Uomini Grandi. La vanitá misurando le forze della. 
natura con la misura della nostra debolezza , ci fá riguar-
dare come chimeriche le qualitá, che non sentiamo in noi. 
medesimi, perche o non sonó sviluppate, o non é venuta 1* 
occasione di adoprarle. L a poltronería , la poca riflessione, 
la interrotta attenzione s'appoggiano sopra questa pretesa 
impossibiütá , e ció , che non si vede , o non si ha letro, 
l'uomo debole pretende , che non si vegga mai piü. Si 
distrugga questo comune errore dall'animo dei Giovam. 
S'avvezzino a non soffrire nel crescere dell'etá milla di 
mediocre senza un moríale displaceré. S'accostumino a la-
sciare tutte le vane dispute dei Filosoíi di questo secólo 
sopra la felicita , e sopra la virtu, le quali per lo piü ter-
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minano con la irrellgione ; Si cerchi a produrre con lo stu 
dio qualche cosa di nuovo , utile , e grande piutosto , che 
a seguitare vani Sistemi. Ció che non dice niente all'ani
ma , e ció che non é profittevole agli altri, non é degno 
di occuparci. V i sonó dei talenti, a quali é necessario eser-
cizio , e nutrimento per occuparli.. A questi sia permesso 
i l nutrirsi dei cibi altrui piuttosto , che marcire neir ozio, 
ed abbituarsi a non pensare non avendo essi , ne potendo 
rica vare bastevole materia dal loro ingegno. Altri vene so-
no naturalmente liberi nei loro sentimenti , altri natural
mente schiavi; gli uni signoreggiano; gli altri si lasciano si-
gnoreggiare, e questi sonó talmente dipendenti per la qua-
litá del loro genio, che non sonó atti se non se a pren
dere le impressioni , che loro si danno , ed a seguitaie i 
moti, che loro si ispirano. L i Spiriti troppo v iv i , e troppo 
sottili non sonó sempre i piü proprj per la Filosofía. Sa-
rebbe meglio ingrossare ( per cosi diré ) la loro immagina-
zione con uno studio piü pesante in vece di lasciare ii lo
ro talento svaporare in speculazioni troppo íine , e troppo 
astratte. Sara pertanto premura del Precettore applicare se-
condo la diversitá conosciuta nelle inclinazioni e talenti dei 
giovani le cose dette in questo secondo avvertimento. Ge
neralmente peró il dirrigere un giovane a studiare pro-
fondamente una sola scienza , insegnando a lui tutte quelle 
cognizioni accessorie , che ponno renderla completa , utile, 
ed aggradevole , purche a quella 1'inclinazione lo porti, 
sará sempre meglio , che insegnargliene molte , delle quali 
non avrebbe,che una piccola idea, o una nuda superficie, e 
non ne farebbe, che un mediocre profitto. I I talento degli 
uomini é limitato; La vita é breve, e le scienze tutte so
nó diíicilissíme: basta possederne una sola perfettamente. 
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A V V E R T I M E N T O I I L 

De lio Sfirito del Pa r tito, 

LI talenti ben edupti, ed in seguiro con le scienze col-
tivati si lusingono d' essere piü felici degli altri nelia 

licerca della veritá; mi la scienza ha le sue prevenzioni qual-
che volta maggiori dell5 ignoranza medesima. Nelle facoltá 
dimostrative si puo ciecamente succhiare i l latte, che por-
gono i Precettori, má nelle disputabili vi sonó i suoi Par-
tit i , da quali ne sorge un maligno seme, che ha portato, 
e portera sempre non piccolo danno alia societá, I I senti-
mento del Maestro diviene i l sentimento dello Scolaro , e 
senza riflettervi sopra s'abbraecia, e ferocemente si sostiene. 
Dallo Spirito di partito nascono le animositá nel diffende-
re le opiuioni fondate nei rispet-tivi creduti veri Sistemi , 
c la vanitá, 1' emulazione , i l risentimento , ? ambizione , 
sonó in parte la causa di queste divisioni. Lo studio al-
lora non diviene studio per acquistar cognizioni, ed i l -
luminare se medesimb, e gli uomini tutti, i quali si deb-
bono mutualmente soccorrere, e proteggere per lo scopri-
mento dslla veritá, má non riesce , che una ostinazione 
feroce nel sostenere la propria opinione, e nutriré una di-
visione perpetua , donde ne sorgono ingiurie, antipatie, le 
quali quotidianamente si accrescono, e ne rieevono alimen
to maggiore, mentre gli uomini amano le persone di cui 
abbracciano i l partito, odiando quelle, che costituiscono la' 
parte opposta . Tali passioni si trasmettono alia posteritá, 
mentre avvi grandissima diííicoltá d* estirparle , allor quan-
do una volta hanno poste le radici . Se non si pone r i -
medio, e rimedio pronto, si ritroveranno ancora al fine di 
molti Secoli, e per T ordinario non íiniranno, che con lo 
Stato, di cui pur troppo potrebbero essere il germe dis-
truttore. Quindi non facendole cessare, fá d* uopo conclu-
dere, che gli uomini gustano le querele degli altri, e non 
preveggono i l proprio pericolo. Nelle controversie di diver-

sitá 
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sitá di Sistemi, dove la differenza de'principj non partorí-
sce azzioni contraríe ai doveri, e dove ogniuno puol segui
ré i l suo camraino senza incommodar l'altro, qual pazzia , 
o qual furore ha potuto causare tante infelici, e funeste 
divisioni fino a chiamarsi 1' uno e i ' altro Etorodosso , 
senza che la Chiesa su tali punti abbia voluto decidere 
giammai? Uno viaggia verso Sirocco , ]* altro verso Tra
montana , onde non avvi bisogno d' urtarsi V uno con 1' 
altro, essendovi spazio per tutti due. Má circondato i l 
Partitante da persone, che pcnsano come egli pensa, si 
senté plü fortificato nella propria opinione , quindi ogni con-
tradizione lo colpisce, e da ció nasce quella rabbia, e bile, che 
regna nella maggior parte delle dispute , e dei libri , non po-
tendosi uno veder contrariato, quantunque ció sia sopra sog-
getti l i piü speculativi, e l i piü indifferenti. Poco impor-
tarebbe ció, se molte volte non ne soffiisse i l Voigo r i -
guardo alia Religione. Che le opinioni di Lutero e Cal-
vino abbino agitata, e divisa 1* Europa, egli é stato un 
danno senza dubbio grandissimo alia Cattolica Religione , 
cadendo queste empie opinioni fopra Oggetti Reali, ed im-
portanti , má che la Chiesa , e gli Stati Cattolici abbino 
dovuto soffrire per frivole opinioni di persone di partito, 
le quali lo hanno spinto fino ad immaginarsi, che 1' Ente 
Supremo abbia deciso con miracoli le loro controversie, 
questo é i l sommo dell* umiliazione per ií nostro Secólo. 
Tali querele se piü vi sonó , ed ancor piü piccole se na-
scessero , debbono coprirsi con un ridicolo nel loro nasci-
mento; e questo h i l mezzo piü sicuro d' annichilarle di 
buon ora, inspirando a chi studia tali matterie la indiífe-
renza per tal sorta di questioni. 

Con questo mió discorso non ho, i l pensiere, né 
i ' ardire di condannare i Sistemi delle scuole fin ora da tan-
ti grand' uomini, e seguiti, ed abbracciati, i quali debbon-
si da chiunque, e venerare , e stimare. Má 1' essersi in-
trodotte per sostenerli da diversi partid tante ingiurie , c 
tanti scandali, mi ha fatto credere, che miglior Sistema sia 
quello di non abbraciarne alcuno, allorclrá non si debba 

fare 
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fare con pace , con quiete, e con proíitto, disputan
do , e spiegando la propria opinione per accostarsi piü, che 
si puole al vero, e non per odiare, e tenere animositá 
contro chi ha sentimento contrario, trattandosi particolar-
mente di cose oscurissime , delle quali i l Signore avendo-
ci rivelata 1'esistenza ce ne ha nascosto i l modo per i suoi 
sapientissimi, ed imprescrutabili fini, Eccone un esempio. L a 
maniera , con la quale la nostra liberta sussiste con la Prov.-
videnza eterna , con le Leggi immutabili, alie quaji tut-
ti gli uomini sonó sottomessi, • egli l un segreto incom-
prensibile per noi, di cui non é piacciuto al Creatore rive
lará la conoscenza; má ció , che egli h incomprensibile 
ancora, egli h la temeritá, con la quale alcuni , che ap-
pena hanno passato qualche anno alie scuole intraprendono 
di concillaré, e spiegare questi Misteri col torceré qualche yol-
ta secondo i l pensato loro sistema i Testi delle Sacre Scrittu-
re, e dei Santi Padri, abbenché la rivelazione assicuri , 
che questo abbisso é impenetrabile, Molti sonó stati a pe
ncólo , o di entrare nel Fatalismo, o nell'Ateismo, non 
essendo bastevol mente fondati nel Sistema , che difendevano 
piü per prevenzione, e Spirito di Partito , che per amor 
della veritá . Questo é i l pericolo, ove cadono li cattivi 
Teologi Sistematici, i quali in altn tempi perché smodera-
ti , sonó stati piü volte all' orlo nel voler conciliare le due 
anunziate veritá , o di annichilare 1' una delle due, o in-
debolire P una, e l'altra; La qual cosa conoscendo essi do-
po varj ragionamenti , distinzioni , sottigliezze , e Sistemi, 
ha bisognato, che ritornino airabbisso dei Decreti Eterni, 
onde T uomo di buon senso , e che studia per sapere non 
é né Tomista , ne Molinista , ne Congruista , má ricono-
sce da per tutto la Potenza Sovrana di Dio , la necessitá 
della di lui grazia , la libertá deiruomo, e tace su ció , che non 
puó comprendere. Con tutto ció si prenda puré un Siste
ma, má questa accettazione, non sia 1'effetto d'uno Spi
rito di partito in guisa, che accenda la fantasía nell'abbrac-
ciarlo in modo , che i l disprezzo, e le ingiurie contro gli 
Oppositori siano X effetto del método , che si siegue . Ge

ne-
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neralmente in tutti i nostri díscorsí si portino ragioní, - o 
plausibili congietture , o maggiori probabilitá di qualunque 
materia si tratti; má molte volte la Sátira comincia , e la 
Maldicenza finísce i l discorso. In questo genere di cose si 
abbia per massima di aver senipre riguardo a parlare , o 
a scrivere dei sentimenti de'nostri contrarj seriamente, e con 
decenza senza fíele , e derisione; Ricorso dispreggievole di 
spiriti vuoti , e di anime basse . 

S'insniüi pertanto a'Giovani, i quali cominciano ad in-
traprendere i l corso degli studj , e si imprima loro con las 
niaggior possibile forza J'abborire lo Spirito dellá preven-
zione, e del partito, i l quale abbenché impossessato si fos-
se del talento , e dell'ingegno, non sarebbe senza rimedio 
se si potessero apertamente conoscere le conseguenze, le qua
li nascoste sonó sotto i l velo della ricerca della veritá. 
Questo velo copre i difetti , non mostra all'intelletto, che 
una faccia favorevole, e sempre é la sola, e la prima, che 
ci presenta. I I nostro amor proprio allor si applaude di 
travedere i l vero, e si contenta di travederlo ; s'interessa-
no a poco a poco i nostri medesimi pregiudizj , e diviene 
senza rimedio, ponendolo insensibilmente sotto la prottezio-
ne della nostra vanitá. Non é allora un Sistema, piut-
tosto, che un altro , má é quello del nostro spirito, 
che ci occupa ^ né si arringa per lo Sistema, má si divie
ne difensore della propria prevenzione. L'uomo da bene 
ancora dichiarato inimico del vizio, se ha Spirito di par-
tito nelle materie disputabili , cerca i l vizio molte volte, 
ove non é , ed accieccato da una prevenzione virtuosa, 
crede , che la sua coscienza é impegnata ad attaccare tutti 
l i sentimenti di coloro, i quali non si uniscono con luí 
nella spiegazíone per lo piü di una cosa, che spiegar non 
é possibile. Tímido per tanto si accostumi i l giovane, e 
diffidente dei propri sentimenti > lontano dalle nubi della 
prevenzione , con una ragione ben pesata , e matura cer-
chi la veritá fin dove si puole, moderi i l medesimo impa-
ziente ardore di conoscerla ̂  i l quale diviene sovente la pre
venzione di coloro,. che non ne hanno altra. Sappia ? che 

i l 
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il vero sfugge quasi sempre all* impeto dei giüdizj fondati 
su lo Spirito di partito, e non si riíiuta mai ad una ra-
gione modesta, Ja quale si avvanza lentamente, e passa 
successivamente per tutti i gradi di luce, di ciii é capace; 
E finalmente rifietta, che non avvi maggior ragione di 
voler capacitare altri per i l proprio disputabile Sistema , di 
quello , che 1'abbia il contrario per i l suo. L'equitá, la 
Religione, la buena educazione ricerca , che si distingua 
bene la persona dall'oplnione , e l'Autore dall'opera. Quan-
tunque pero in Morale ancora vi siano questioni disputa-
bili , alcune delle quali pare , che fondate siano sopra un 
Sistema facile in guisa, che s' incammini verso la corm-
zione della medesima , si tengíjno sempre i giovani lontani 
da tali sentenze, poiché, chi sfigura in qualche parte la 
Morale , tende a rendere gli altri cattivi , senza speranza 
di divenire egli stesso migliore, ancor nel caso , che tali 
sentenze, e tal Sistema fosse stato, o fosse da migliaja di 
particolari Dotton abbracciato. 

A V V E R T I M E N T O I V . 

Della Let tura , e dell' uso dei Lihr i , 

IL desiderio del sapere, e 1' amore delle scienze , i l qua
le dovrebbe riformare i costumi nostri , ed estirpare l i 

vizj , non serve molte volte per T abuso , che se ne fá, 
che d' alimento alie nostre passioni , strascinandoci d' una 
maniera piú decisa dal lato , verso i l quale la natura no-
stra , ed i l nostro temperamento inclina . Quest' impeto di 
sapere si riduce ad un puro raffinamento d' amor proprio 
se non é moderatamente regolato, e la sottigliezza dei no
stri ragionamenti puó andar fino a spogliarci d' ogni virtú. 
Per la qual cosa fá d' uopo di buon ora inspirare ai giova-
netti la difficoltá nell'acquisto delle cognizioni, la riflessio-
ne nella ricerca piü d5 una , che di un altra , l i dubbj, 
che s* incontrano, la sospensione del giudizio , il danno, 
che si corre spingendolo troppo in fretta, o troppo innan-
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z í , i limíti ' stretti, ove fá d' uopo rinchiudere le ricerche 
intellettuali, e finalmente la rinunzia a quelle speculazioni, 
le quali escono dalla sfera deli'esser uomo . L'antidoto per 
impediré, e per garantiré l'animo giovanile dal cattivo método 
dello studio frá gli altri , uno é quello della scielta dei 
L ibr i . Non tutti sonó buoni , ne tutti a proposito. F a -
rebbe d' uopo doppo aver fatto uso dei Libri necessarj per 
le prime esatte cognizioni di quella scienza, che s' intra-
prende a studiare , meditar molto , e dal proprio fondo rl-
cavare con riflessione quelle veritá , che altii hanno detto 
prima di noi . Egli é cosí. L a innumerabile quantitá di 
libri fá , che poche volte si producá qualche cosa di ori-
ginale. I I talento non stá alia tortura , e la memoria per 
10 piü supplisce all' ingegno. Perció entro noi fá d' uopo 
di leggere , ove coi raggi inestinguibili della Religione, e 
della medita/.ione scopronsi i preziosi materiali , che ¿do-
•prar si denno nell'alzare la stabile, e regolar fabbricaaelle 
cognizioni , sciegliendone la riflessione l i migliori, dando 
loro forma , e disponendoli con veritá , e sicurezza. 
tal guisa hanno studiato tutti gli uomini Grandi prima di 
noi, le di cui utilissime opere segnate sonó al libro deli' 
immortalitá; quindi lodare , ed ammirar si debbono coloro, 
che s' aífatticano indefessi , e sudano sil le opere maschie 
di quei genj subbiimi, l i quali seppero penetrare a traver
so i veli a forza di riflessione, meditazione, e sudori, on
de sonó le veritá Divine , ed uraane coperte , ed aseóse. 
Fecero essi di pochi libri uso , má grande uso fecero di ri-
flettere. Conoscevano , che pochi sonó gli originali , ed 
11 massimo libro perla cognizione dell'uomo, e del mon-r 
do , richiede piü meditazione , che lettura. Anime privi-
leggiate , le quali posero nelle loro ricerche i dovuti con-
íini, e seppero resistere alie vanagloria, alia seduzione di 
chi male aveva scritto prima di loro, perció conoscendone 
1'inutilitá, e la frivolezza lasciarono al pubblico opere per 
bene, e lume della Posteritá . 

Pochi al presente sonó i libri di questa natura, e 
le .mani dei giovani non sonó piene, e cariche , ¿ c h e di-
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carte vergate con una seduttrice eloquenza di pnerili rities-
sioni . Si sposano presentemente senza esame i Sistemi pur-
ché siano nuovi, si corre dietro a tutto ció , che sorpren
de , e nauseando i Jibri , che di questo Secólo non sonó, 
e commiserando la cecitá degli Avoli, e Maggiori no-
stri con la scorta delli cosi chiamati illuminatí Maestri delia 
Relig.ione naturale si passeggia nelle Regioni del Setticismo, 
nelle quali col non sapere né ció , che si é , né perché 
si sia , né ció , che diverassi, non si ha cura per Sistema 
di ricercarlo . Ecco il prodotto di quella piena di libri, 
che oggi innonda 1'Europa infera, la quale ha la sua sor-
gente dalla Irreligione, che sollecitando la liberta del pen
sare , a cui 1' nomo inclina, copresi la seduzione con una 
vernice di sofismi , la quale non permettendo al veleno 
di esalare súbitamente, si sugge a poco a poco, si distrug-
ge lentamente , e muore la vera virtú , sostituendosi in, 
vece nascostamente Templo simulacro del materialismo. Ta
le é la quantitá , e la qualitá di questi libri moderni, 
che io tremo e meco tremar molto piíi debbono li Precetto-
ri , a quali é aííidata la gioventü. A loro fá d' uopo piú, 
che a chiunque altro con le massime , con le parole, con 
il zelo , con la veritá , con 1' arte , i l dipingere a colorí 
vivi la inutilitá di tali libri , e far sí , che gli abborris-
chino ancorché non li conoschino, acciocché portino seco 
neir adulta etá un vero , ed interno disprezzo di somiglie-
voli carte pericolose alia virtü , ed all' innocente delicatezza 
della Religione. Si parli loro di questo Spirito Ragionatore, 
e Filosófico , che vedranno dominare nel mondo, i l quale 
sotto pretesto di spiegarc la natura , roverscia, e calpesta 
quanto gli uomini han di piú Sacro; E qnesta indiíHren-
za Filosófica per i l male, e per il bene , che distacca gli 
uomini dalla loro specie, riducendo i l tutto ad un segreto 
Egoísmo , aterra da capo a fondo le massime non solo 
della Religione, má della pubblica Societá. Egli é per 
me un mistero innentilligibile come li Governi, di qualun-
que Religione essi siano , non cerchino ad ogni costo di 
puniré gli Autori, ed estirpare quei fogli, che tali mas-
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sime contengono al giorno d' oggi frequentissimi, posciaché 
insegnando a5 Popoli insensibiimente il disprezzo degli an-
tichi Religiosi loro usi , e costumanze , s avvicina sempre 
piü i l ti more, che si possino rovesciare l i Stati, rover-
sciandosi le massime da alcuni particolari per spirito di no-
vitá , e di una falsa Dottrina , poiché non insinuandosi tali 
novitá negli animi senza corromperli , non si é veduto 
giammai un Popólo una volta corrotto, generalmente ritor-
nar virtuoso. La Religione, ed i l costume sonó la Mora-
le del Popólo , i l quale se cessa di rispettarlo, non cono-
sce piü altra regola, che le sue passioni , ne altro freno, 
che le Leggi. Queste lo conteranno qualche volta dalP 
essere pubblicamente malvaggio , má non lo ridurranno mal 
per massima ad ubbidire , e ad esser buono. Tempi felici, 
ne' quali v' erano meno Ragionatori, e meno libri, e se 
i piü antichi barbari Popoli non ebbero libri, le piü colte 
Nazíoni pero ne avevano pochi, e rarissimi quelli, che 
contro le massime della Religione, e della dovuta sogge-
zione alia pubblica potestá scrivessero , ed allor, che creb-
be appresso loro i l lusso dei libri, pochissimi furono gil 
utili , che grandi , e nuove cose contenessero , posciaché la 
mediocritá , e la inutilitá fü la conseguenza della mag-
gior parte. Egli é necessario chinare il capo, e conoscere 
la propria ignoranza. Tutto ció, che con infinki sudori, 
e studj si rica va, non é, che un tratto imprecettibile nell' 
ampio seno della natura , e allorché si slanciano a tutta for-
za i nostri concetti, e pcnsamenti, non si producono , che 
Atomi rispetto alia veritá delle cose. I I bello, i l grande, 
i l serio é stato sommerso da un mare di piccoli cattivi l i 
bri , e non ritrova piü asilo , che in poche Biblioteche 
aperte a piccol numero di persone , essendo i l Pubblico in 
preda alia contaggione dei libri Irreligionarii, e seducen-
ti. La smoderata curiosita é una delle cause di tale depra-
vazione , e l'orgoglio deli'uomo non fá, che egli vegga 
d' esser cieco. L ' oscuritá d' una idea spandesi su quelle , 
che la círcondano, ed un errore annerisce tal volta col 
dubbio Je veritá vicine, Guai se avviene, che , siavi ir» 
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una societa persona interessata a formar centrl di tenebre , 
i l Popólo si ritrova immerso in una' notte profonda. 

Queste veritá debbono insinuarsi a giovani , ancorclié 
non siano in stato di leggere tali libri , ne per l'etá , ne 
per la loro situazione. L ' abborrimento deve essere intrato 
nel loro spirito , ed i l timore di poter essere sedotti nell' 
etá piü matura. Imperoché la maggior parte deila gioven-
tü , la quale legge libri seducenti , ed irreligionarj , tessuti 
con artificio parte con veritá , e parte con buggia, non es-
sendo essa bastevolmente forte ne principj , traballa nelle 
conseguenze , e la forza dell'immaginazione deU'Autore 
fá l'effetto alia ancora teñera giovanile ragione d'un cris-
tallo a molte faccie , che rende dubbioso l'oggetto vera 
a forza di multiplicarlo. Si mostri loro in genérale la se-
duzione , che hanno molti Scrittori nello scrivere^ in una 
lingua graziosa , e sonora, con chiarezza , con ordine, con 
aria di modestia, con puritá di termini, con íinezza , con 
abbondanza , con armonía , forza , ed eleganza , con immagi-
ni concise e luminose , con una falsa delicatezza, e con es-
pressioni penetranti nel fondo del cuore , .atte a produrre 
quel grado di vivacitá proprio per uomini piü delicati^ 
che sublimi , piii sensuali , che pensatori , piü superficiali, 
che profondi, onde traggono appresso se la moltiplicita de 
leggitori, bevendo intanto un incógnito veleno senza pen
sare di vantaggio. . • 1 i ' 

Oltre il danno spirituale dell' anima , ed i l pericolo d̂  
abbituarsi a pensar male con la lettura di questa quantita 
di perniciosi libri , avvi ancora Tinutilitá d'una quantita 
di matiere prodotte dall'impetuosa voglia di compone, e 
farsi nome. La moltitudine prodigiosa é arrivata a tal seg-
no , che non solo non é possibile leggerli tutti, má egli é 
impossibile saperne i l numero, e conoscerne i ptoli, ancor-
che formato si fosse, come ogni uomo nel ridicolo Paradi-
so dell'Alcorano , in cui chiunque ha settanta mila ^ teste, 
ciascun capo settanta mila bocche con settanta mila lingue, 
che parlano settanta mila Dialetti differenti. instruisca 
pertanto la gioventü sempre a moderare i l desiderio , e T 
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inclinazíone di leggere qualunque libro se gli presenta siíe 
maní ^ posciaché non é che perderé i l tempo in siniili ]et> 
ture, le quali soltanto contribuiscono, che Ja mente umana 
non possa per se medesinía pírodürre qualche cosa di nao-
vo. Método , riflessione , e pochi libri sonó necessarj , e \b 
bri dottissimi , ed adattati alia scienzá , alia quale porta 1* 
inclinazíone , e le ciscostartze , aííiae di fare fondamenti so-
lidi e chiari > cercando di ripülire lo spirito , di formare 
retto il giadizio ^ non corttentándosi di ammassare nella me
moria ció ^ che gli altri haiino peilsato , o bene , o male 
che siâ  Si distinguí i l dísegno dei libri , e s'appropi a se 
medesimo cío > che conviene. Alcuni son fatti per mostra
re 1'origine delle cose fin dove si puó , o per pnbblicare 
nuove scoperte , altri per fissare>e stabílire qualche veritá, 
o per spingére una scienzá a piü alto grado , altri per di-
simpegnare li spiriti dalle idee false ^ fissando precisamente 
le ídee delle cose veré , finalmente altri per schiarire le ve
ritá dei fatti , é degli avveiiímenti , mostrando le védate, 
e gli ordini della ProWidenzá sempre pero col lume della 
Religionei 

Gl i antichi avvevaño uti atteñzíoile estrema per tutto 
ció , che rigüardá la composízione di un libro. Sembrava 
loro t che il travágíio , ía assiduitá i 1' esattezza mai fusse 
bastante per questá ideá. ConsideraVano ciascuila espressio-
ne , r i g d a r d c i n d o l a per diVersi punti di vista ; I I razíocinio 
doveva ésser la base del libro. L ' uilitá doveva salvarsi in 
tutte le partí del medesimo , e í'uíilitá doVeva esserne i l 
fine. Quesfi erano i libri riguardati come degiií d' essere 
unti d'olío di Cedro , e conservad per 1* ismizione della 
Posteritá. A l presente fuori di alcune opere, che vanno ben 
di raro uscendo da Torchi in questo secólo degne di esse
re annoverate trá quelle degli ántichi ^ non si veggono, 
che cose ripetute > e dette irt diversi modi , e in diverse 
lingue mille volte; Ed accioché abbia i l libro aria di no-
vitá , si comincía con un disegnó mal digerito , al quale 
si unisce tuttoció, che si sá, vecchio, nuovo , comune , stra-
ordinario, buono o cattivo, interessante, o indifferente, senza 
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ordine , confondendo , per mostrare erudizione , in un libro 
di Medicina un poco di Cronologia , qualche cosa di Sto-
ria , di Grainmatica , di Balística , e bisognando alcune re
góle di morale. lo ho veduto un libro moderno sopra t i 

-uso delle calzette , ove si parla della materia, della forma, 
dell'abuso , delle congiunzioni , delle disgiunzioni , della 
lunghezza , e larghezza , delle proporzioni mattematiche, e 
per 1'erudizione del secólo , dell'uso dei Gerondi per in-
tendere le calzette degli antichi. 

L a lettura é una conversazione , che si tiene cogli uo-
-mini Grandi de secoli passati , e del presente ancora , nella 
quale si scopre i migliori loro pensamenti per approffitar-
ne. Questa massima stendere non si puó ad ogni sorte di 
Autoii, e ad ogni sorte di libri, Tante genti mediocri e 
tanti Pazzi hanno scritto, che si puó generalmente risguar-
dare una gran collezione di libri in qualunque genere, che 
si sia , salvi quelli , che sostengono la purita della nostra 
Religione , come una raccolta di memorie per serviré alia 
Storia dell' acciecamento , e della pazzia del genere uma
no. Bisogna sfuggire quegli Autori , i quali han dato , o 
danno al publico sei o otto libri per anno. I I Padre Ma-
cedo scrive di se medesimo , che ha composto quaranta 
quattro Vclumi, cinquanta tre Pauegirici, cento cinque Ep-
pitsffi , cínque cento Elegie , cento dieci Odi , ducento do-
dici Epistole dedicatorie, cinque cento Epistclc familiari, e 
due mila seicento piccoli Poemi in versi eroici; io non ho 
letto cosa alcuna di questo celebre Autore , má questa 
quantitá di übri mi fá dubitare dell'milita-dei medisimi. 
S'abbia dunque sempre per regola , che i l libro , che si 
prende a leggere sia utile, ben ragionato, d'uumini di gran 
riputazione , e nel quale vi sia una morale certezza per i l 
-nostro proíitto. Che si scansino tutti i libri frivoli , inu-
tili , ed irrelieicnari. Che per ben scrivere , e per compor-
re un buon libro, bisogna sciegliere un soggetto interessan-
te , jifiettervi lungo tempo , e profondamente , scansare di 
scrivere cose giá dette, aver semprê  unitá , e non allonta-
narsi dal soggetto, non ;far,che poche digressioni r ne ci^ 
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tare, che per neeessitá , sapere ignorare ^ ne tentare ció , che 
si puó da se stesso conoscere , affinché i l libro non sia del 
genere di quei prolissi dimostratori di veritá , di cui per
sona non dubita ; di quei Fisici , che prendendo la loro 
immaginazione per il libro della natura, battezzano le lo
ro visioni per scoperte , e l i loro sogni per sistemi ; di 
queili Amplificatori ingegnosi , i quali prolungano un fat-
to in venti pagine di superfluirá puerili ; di quelli , che 
tormentano a forza di spirito una veritá chiara , e sempli-
ce , fino a renderla oscura , e complicata , poiché queste ta-
l i carte dovrebbrro essere lévate dal numero dei libri uti-
l i ; che se ció accadesse , si leggerebbe molto meno , e si 
saprebbe molto pííi. In una parola pochi l ibri , molta me-
ditazione , sempre ragioni quando si puó , mentre alloichd 
non si puó, é meglio ne ieggere , ne scrivare. 

C A P O I . 

Della Lmguiz Lat ina , e G r e c a , 

H<ec igttur est tuá disciplina ? Sic tu instituís adolescen
tes ? Ob hanc causam tibí hunc puerum parens com~ 

mendavit , & tradiditt Cosí serme Cicerone nell'Orazione 
a favore di Marco Cellio. Si Comincia neU'etá piü teñe
ra a insegnare a Ieggere ? poi a scrivere , P Aritmética , e 
finalmente al piü tardi in etá di nove anni si pongono i 
Giovani alia Grammatica della lingua Latina. lo non só 
come tutti gli uomini non confessino , che i l método con 
i l quale fino ad ora h stato sólito d * insegnare^ il Latino, 
non sia pieno di grandissimi difetti, perdendo i Discepoli 
inútilmente molti anni solo per studiare una lingua , la 
quale non si saprá se non doppo ura ben formata riflessio-
ne , oltre di che con la maniera fino ad ora adoprata, non 
é la gioventü istrutta con i l dovuto fondamento. La leg-
gerezza della loro etá, la mancanza d'idee,che devano ser-
vire a quelle , che si vogliano suscitare , o uniré , nulla di 
costante nella maniera di pensare, la poca pazienza in tut-



d i B d u c a z í o f i e C l a u s f r a k . 137 
tocíS , che mostra travagiio , anzi Timpazienza in tutto 
quello , che non cade sotto i sensi , é innegabile , che non 
siano per dir cosí gli attnbuti della fanciullezza. Oitre a 
ció i l método fin ora usato nell'insegnar la Grammática, 
non é con i l dovuto ordine , conseguente , e scientifico, 
poiché si insegnano loro le declinazioni prima , che sapiano 
che cosa é declinazione ; di modo che debbono intendere 
gli accidenti delle parti delPOrazkme , senza prima cono-
scere la natura di quella. Coll'obbligare l i giovanetti a 
imparare a memoria cose difficili, delle quali non si da ra-
gione f e per le qnali non hanno una regola, che loro ser
va di guida , fá s í , che travagliano solo con la memoria 
senza aiuto deU'intendimento, onde giammai ponno acquis-
tar idee chiare , e le poche , che confusamente acquistano, 
si scancellano con grandissima facilká. D i piü i giovanet
ti , che studiano questa lingua , doppo due anní sonó molte 
volte , non diró sempre, posti a comporre , o formare Ora-
zioni in Latino , avanti d'intendere gli Autori Latini. In 
qualunque lingua la prima,e piü facile cosa é la traduzio-
ne, la ultima, e la piü difficile é la composizione. Eppure 
generalmente alcuni Precettori si sonó impegnati di invertir quCr 
sto ordine tanto ragionevole, obbligando i suoi Discepoli a par
lare , o scrivere latino avanti d' intenderlo. Due cose dun-
que , come ho accennato in un altro Capitolo antecedente, 
sonó quelle , le quali stimo piü profittevoli a non perderé 
tanti anni inútilmente in una lingua, la quale alia fine non 
forma scienza, má h una sola introduzione alie scienze , co
me una chiave, che apre i l santuario della erudizione. La 
prima é , che se la necessitá di questa lingua é grandissima, 
per ben saperia dunque non fá di mestieri né una etá ove non 
si distingue, che poco,cd ove non si separano le idee quan-
do bisogna , perció non si devono i Precettori serviré del 
método fin ora usato. Riguardo alia seconda egli h molto 
piü utile insegnare a giovanetti allievi i fatti della Santa 
Scrittura , má con método, e per ordine , facendoglieli repli
care , e raccontare, acció loro restino impressi nella memoria, 
i l ché dará molto piü placeré, e pascólo a loro teneri,e non 
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ancorâ  sviluppati intelletti, piú di quello , che possino fare 
gli aridi, ed astratti termini dei Gerond^e Supini,colla 
insegnanza d'un Pedante rígido, e per lo piü cattivo L a 
tinante. 

Si instituischino poseía con una sufficiente Cronología, e 
bastevole Geografía per far strada alia nozione degli ele-
menti della Storia addattata al loro intendimento , e al lo-
%Q proíitto, come dicenimo nel Capitolo dell' uso del Tem-
po. Le Genealogie sonó necessarie fino a un certo segno, 
mentre ín dettaglio per lo piú poco , o milla servono, 
sembrandomi i Genealogisti persone, che abbiano assistito a 
tutti i Matrimonj, e a tutti i Battessimi del mondo. R i -
guardo al tempo dello studiare la iingua Latina, io l'as-
segnarei alia etá di sedici anni, poiché prima non é pos-
síbile intenderne ne la bellezza, ne la forza. E come mai 
si puó gustare una lingua , la quale deve distinguersi nelle 
cinque, etá , in cui é stata usata , intendendo sempre di vo-
lerla studíar bene , come si deve, e senza perdita di tem
po , col r essere a portata ancora dello studio della lingua 
Greca unitamente. La lingua Latina si parlava original
mente nel Lazio , poi a Roma, e per mezzo della Ghiesa 
Latina , e degli uomíni dotti é arrivata fino a noi. Ella 
non é origínale, má é formata dal Greco, e particolarmen-
te dal Dialetto Eolio, e da diyerse parole delle lingue de 
gli Oschi , e degli Etrusci, e di molti altri Popoli antichi 
dell'Italia ; Ella ha differenti periodi di perfezione , e di 
decadenza, che ne formano le diverse etá. L a prima etá 
comprende la antica lingua , che si parlava nel Lazio , e 
che fu coltivata in Rema dalla sua fondazíone sotto i l Re-
gno de suoi R e , e nei primi tempi della República. Nel 
principio si vede chiaro , che doveva esser essa un Dialet
to di Ganaglía senza costumi, senza arti, e senza scienze, 
Dialetto mescolato con la lingua dei 5abini, donde aveva-
no preso le loro Donne, e degli altri Pcpoli o soggioga-
t i , o incorporati nella loro República. A misura pero,che 
cuminciavano a ripulirsi i Romani , la lingua si ripuli con 
loro. D i questi tempi non restaño , che poche opere, frá 
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le qüali quelle di Ennio secando i l parere degli Eruditi. 
L a seconda etá comincia circa i l tempo di Cesare , e finí-
sce con Tiberio. Questo h i l secólo , che si chiama di Au-̂  
gusto \ nel quale sembra , che gli Grandi Uomini , e l i 
Autori immortali si erano uniti per scrivere la lingua L a 
tina in tutta la sua purezza , e nella maggior perfezion^ 
Mi dispenso di parlare dell'opere di questo secólo , perché 
abbastanza conosciute ; La terza etá comincia con i l Re-
gno, o poco doppo i l Regno di Tiberio. Pare che Séne
ca non abbia contribuito poco a levare alia lingua Latina 
la sua forza , e la sua niaestá , sostituendovi una delicatez-
za , ed una finezza , con espressioni dettate da uno spirito 
piü molle di prima. Tácito medesimo con i l suo stile 
conciso, e sentenzioso non é piü della bella etá; lo stesso 
si puó diré del Poeta Lucano. L a quarta etá della lingua 
Latina é quella del medio Evo ove i l Latino^ ando suc-
cessivamente in una tale decadenza , che non fu piü , che 
un Dialetto bárbaro. A l Latino di questa etá si dá i l no-
me di bassa Latinitá , ed in elfetto egli é talmente corot-
to , alterato , e mescolato di espressioni barbare, che M. da 
Cange ha dato un Glosario immenso, che non contiene, 
che le parole , le espressioni , e le frasi úsate nella bassa 
Latinitá , la quale non si potrebbe intendere senza tali 
soccorsi. La quintá etá finalmente di questa lingua comin^ 
ció da Leone X . Cario V . Francesco I . &c. tempo, che 
formó 1'Epoca felice della ristaurazione delle Lettere , e 
delle Scienze. Da questo tempo noi abbiamo molte opere 
Latine tanto in verso, che in prosa , le quali non invidia-
no, per diré cosí , i l Secólo di Augusto. Forse alcun dirá, 
che questo pezzo d*erudizione poteva risparmiarsi , má io 
1 ' ho posto soltanto per confermare 11 idea , che ho preso , 
di non porre la gioventü ne reneri anni a studiare una 
lingua , la quale per la diversitá dello stile degli Autorí, 
e dei tempi, richiede non indiííerente, e non vulgar rifles-
sione. Chiedo perdono ai leggitori, se lo stesso io faro ri-
guardo alia lingua Greca , la quale come madre della La
tina , la credo necessaria di studjarsi unitamente ^ dandosi 
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m tal guisa mano Tuna con 1'altra; Método generalmen
te usato con moho proíítto in alcuni Seminari del Regno 
di Napoli. Eccone una idea. 

Tuttoció , che é detto, o scritto in Greco , non h det-
fo, o scritto nella medesima lingua, Bisogna ben distingue
re il Greco antico dai 11 tterale. Lingua ammirabile , nella 
quale sonó scritte le opere di Xenofonte , Tucitide , De-
mostene , Platone , Omero , Soffocle, &c. Lingua , la quale 
ít a noi conservata in queste opere in tutta la sua purezza, 
Nulla di meno vi sonó in questa lingua diversi Idiomi, e 
vi si distinguono quatro Dialetti principali, cioé , l'Attico, 
che é il migliore , il Jónico , 1 ' Eolico , ed il Dórico, che 
era una specie di lingua rustica , nella quale sonó scritte 
le Egloghe , gli Idilij, ed altre composizioni Greche pas-
torali. I I Greco ha una quantitá di parólenle sue infles-
sioni sonó tanto varié , quanto sonó semplici nella maggior 
parte delle lingue di Europa. V i sonó tre numeri, Singo-
lare , Duale , e Plurale j vi sonó molti tempi nei verbi, e 
ció spande varietá nei discorsi. L/uso dei Participi dcir 
Aoristo , e del Pretérito, e le parole composte , che sonó 
in gran numero in questa lingua , gli danno forza , e bre-
vitá , senza levargU la sua chiarezza. I nomi propri vi si-
gnificano qualche cosa, come nelle lingue Oriental!, e gli 
cruditi vi ritrovano i l carattere della loro origine. La pro-
nunzia medesima e sonora , dolce , e delicata , di modo che 
si vede , che il Greco h la lingua d'una Nazione , che 
aveva gusto per le Arti, e per le Scienze. L'antico Gre
co íini al tempo , che Costantinopoli divenne la Capitale 
delr Impero Romano , non giá , che non vi fossero doppo 
Opere giandi come quelle de Padri della Chiesa , che so* 
no scritte in Greco con bastevole puritá. Má come che la 
Teología , il Dritto , il cangiamento dei costumi, la poli-
zia civile,e militare fecero , che s'introducessero nella lin
gua molte parole , le quali per l'avanti non erano cono-
sciute , queste novitá í*alteraron© , la corruppero succes-̂  
sivamente , onde non vi si riconosce piú queireleganza na-
turale deli'amico Greco. í i Greco moderno , o v o l g a r e 
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comíncia: dalla presa di Costantinopoli dái Turchi. Questa 
é la lingua Greca , che si parla oggi giorno comunemente 
in Grecia senza coltivarla. La principal differeiiza frá i l 
Greco antico, ed i l volgare consiste nella terminazione dei 
Nomi, dei Pronomi , dei Verbi, e delle altre parti del!' 
Orazione , oltre molte parole nuove , che non si trovano 
nel Greco litterale , ed alcune particole , che sembrano es-
plettive , per caratterizzare certi tempi dei verbi, la qual co
sa compone una lingua bastarda, ed una specie di Dialet-
to particolare. 

I I Greco del nnovo Testamento cioé degli Evangélisti, 
c degli Apostoli é molto lontano da quello di Tucitide, 
c di Xenofonte. Allorché nacque Gesu Cristo si parlava 
il Greco nella Giudea, perché doppo l1 ultima cattivitá, i l 
Popólo non sapeva piü l 'Ebreo ,má era un Greco corrot-
to mescolato di Ebraismi , di parole , di nomi, di frasi, le 
quali avevano relazione al culto, ai costumi , e al gover-
no dei Giudei , ció , che produsse una lingua popolare, un 
Dialetto provinciale , e bárbaro , paragonato all* antico Gre
co , onde é , che chi intende i l nuovo Testamento , non 
intende perció Omero. Con tuttoció Gioseffo Istorico dei 
Giudei, i l quale viveva quaranta anni in circa doppo la mor-
te di Gesú Cristo , scrisse i l Greco con forza , eleganza, e 
purezza ; má egli era un Cortigiano , un Ministro , un Ge
nérale, ed un uomo letterato nel medesimo tempo , i l qua
le aveva studiato i l Greco, avendolo parlato a Roma alia 
Corte di Vespasiano. Per la medesima ragione San Paolo 
ha scritto meglio in materia di lingua , che gli Evan
gélisti , e gli altri Apostoli. Da quello pertanto , che 
ho detto fino ad ora , credo , che si possa evidentemente 
ricavare la necessitá dello studio di questa lingua, Tutili-
tá della medesima , onde si debba fare il possibile di daré 
a Giovani 1 * intelligenza della Greca, e della Latina assie-
me, per la grande afíinltá , che vi é trá Tuna , e l'altra, 
distingüendo i l Greco buono , ed i l buon Latino , ed a 
causa della stretta unione di qneste due lingue , indispen-
sabili particolarmente a Religiosi, che si vogliono dedicare 
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ai studi sacrí, ed agli altri ancora , i quali volessero por 
mano alio studio dellc Antíchitá, della Diplomática , scien^ 
ze al. giorno d' oggi tanto ia uso , e necessarie. Riguardo 
alia stretta unione di queste due lingue si veda V Etlmolo' 
gicon Lingue Latina di Vossio i l Padre. 

Ritornando ora al método della lingua Latina , credendo io 
assolutamente necessario , che per il profitto dei giovani sia do-
veroso mutare gli Elementi , o sia la Grammatica , della 
quale fin ora si siamo serviti in Italia , mi prendero la l i 
berta di proporne un altra , la quale tradotta nella nostra 
lingua da persona Dotta, ed intelligente neli' una , e nell' 
altra , apporterebbe maggior vantaggio in minor tempo alia 
gioventü,e se vi si aggiungessero unitamente gli elementi 
della Greca, íl profitto sarebbe infinitamente maggiore, poi* 
che in due anni al pul si avrebbero i fondamsnti delle tré 
lingue , Italiana, Latina , e Greca coli' intelligenza bastea 
volé degli Autori eccellenti , e perció capace la gioventü di 
comporvi senza gran fatica. 

G l i Elementi di tutte Jé scienze, debbono essere chiari, 
giusti., precisi e Veri, per dedurne e sdogliere gli invilup-
pi contenuti in quelli , facendone le .applicaztoni necessarie 
a tempo , e luogo . DeVono essere sbarazzati da ogni ra^ 
ziocinio astratto, e Meta físico , affinché travegghino almeno 
Ü Giovani i l profitto , ed i l fine della carriera , che hanno 
intrapreso, e si rallegrino de vantaggi, che scoprono, ben-
ché da lontano. L'opera pero deve essere i l frutto di una 
Metafísica profonda, e di una Lógica rigorosa: se no le regó
le fondamentali non sarebbero state osservate :nel compor-
re gli elementi , e con l i principj mal digerid , con le dc-
íinizioni oscure , o false si sarebbero ommesse cose essen-
ziali collocandovi molto del superfino ; onde nulla avrebbe 
i l mérito deU'Ordine , che spande la luce sopra tutte le 
parti , che ne fissa la corrispondenza incatenandole in mo
do , che le feconda , facilitandone 1' applicazione. Tali 
abusi ün ora sonó stati negli elementi della Grammati
ca Latina , che é andata per le mani de'Giovani Italia-
ui ; per mezzo della quale doppo tanti anni di studio, 
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non arriva la gioventü , ehe a possedere aícilne rególe 
generali, e confuse, che quanio se le ricordano ponno ser-
vire per fare níeno errori nella Grammatica , má non mai 
per scriver bene in Latino. 

Avvi una Grammatica di un Letterato Spagnolo, che fu 
Bibliotecario della Biblioteca di Sua Maestá , celebre ancora 
per altre opere sue , la quale ardisco di proporre , che 
dovrebbe tradursi. Questo é i l Signore Don Giovanni 
Yriarte , che la compose in lingua Spagnola e Latina per 
la propria nazione, la quale tradotta in altra lingua, puó 
rendere utüe, e proíitto grandissimo alia gioventü piü di 
qualunque altra Grammatica, che presentemente si conosca. 
In poco piü di trecento pagine vi si conta maggior nu
mero di precetti per questa lingua, che in qualsisia al
tra usata senza aver bisogno di spiegazioni di altri l i -
bri, e senza ommettere oltre le osservazioni grammaticali, 
quelle, che insegnano le aseóse proprietá , e le delicatez-
ze della lingua , che s' impara , avendo allontanato le 
ántiche dure scabrositá, che s' incontravano , aíünché i 
giovani possino acquistare in alcuni mesi la Lingua, alia 
quale altri non ŝono giunti con i passati metodi in tanti 
anni. 

Non si pone qui un prolisso, e circostanziato piano 
del método , col quale é stata composta questa Gramma
tica , perché i l mió assunto non é , che di proporla; diró 
solo, che i vantaggi della nuova Arte si trovano felice
mente accreditati in varié Universitá di Spagna, nelle quali 
s' insegna . Oltre di ció tutto quello, che serve per mag
gior istruzione, ed á migliorare un oggetto qualunque, de-
ve esser seguito. Quindi h , che una innovazione moderna, 
la quale ha i l vantaggio per mezzo di un método fondato 
sopra principj evidenti, di togliere i difetti , la lunghezza, 
le difficoltá, i disgusti in un principiante in qualunque 
professione egli si sia , deve divenir genérale , ed aver ün 
dritto incontestabile per poter serviré di guida , e di luce. 
Tale h i l método, che i l Signor Don Tomraaso de Yriarte 
ñipóte deil' Autore della sopradetta Grammatica, ha fat-
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to adattare a 
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S. E . la Signora D . María Emamiela Pi-

gnatelli Gonzaga, Dachessa di Villahermosa , con i l qua-
le nello spazio di un anno ha approlitato tanto nella iín-
gua Latina , che é in caso di. rispondere , e di spiegare 
i luoghi piü spinosi dei nostri Autori Classici, dando pun
túale , e distinta ragione non solo di ciascuna parte della 
Orazione con tutti i suoi accidenti, cioé declinazioni, con-
iugazioni , derivazioni, composizioni, má ancora deli' arti-
íizio, del discorso , deli' ordine, della unione , dell' armonía, 
c concordanza del medesimo. Un cosí breve spazio, pare 
a primo colpo d' occhio , incredibile ; má che si dirá quan-
do si saprá , che la maggior parte di quest' anno non h 
stato impiegato , che per intervalli a questo genere di stu-
dio , spendendo moltissimo tempo nei doveri i piü ediíi-
canti j i quali la rendano T ornamento del suo sesso, come 
1* ammirazione , e T esempio agli altri per la sua virtü , e 
per la sua pietá. Egli é vero , che ella h dotata di un 
ingegno particolare, d'una viva penetrazione, e di una irn-
maginazione ferace, onde unito a tutto ció il método so-
pradetto, e la chiarezza , e i l possedimento di chi glielo ha 
spiegato , ne ha prodotto i l sopradstto eíFecto. Ora se una 
Dama ha saputo in mezzo alie convenienze, agli onori,. 
ed ágli altri , e proprj, e Volontarj doveri, abbreviare , e 
spianare le pene , che generalmente si provano in uno stu-
dio lino ad ora tanto lungo, e tanto difficile , qual frutto non 
si puó sperare dalla gioventú, che s' applichi per obbligo 
alie divísate istruzioni. lo potrei citare un altro esempio, 
del quale sonó stato assicurato, má non avendolo io mede
simo veduto quasi lo tralasciarei. D i un Giovane cioé , che 
nell' etá di dodici anni con lo stesso método in brevissimo 
tempo talmente s' impossessó della lingua Latina, che le 
persone le piü istrutte lo interrogarono con soggezione , sor-
presi dalla sicurezza, con la quale egli e tutto spiegava, e di 
tutto dava ragione. L ' Aurore di un libro cosí essenziale dov-
rebbe aver parte alia cognizione di tutti quelli, che sanno sti-
mar i l vero mérito per il bene, che puó rendere a stu-
diosi della lingua latina, se lo seguitarannoi ed i l di luí 
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Ñipóte fa sperare ancor piú per la coltivazione assidua del 
di lui non volgare ingegno a diversi generi di studj. Con-
chiudo dunque cosí, che instruendo la gioventü in cose di 
maggior proíitto fino all' etá di anni secíeci , dal qual tem-? 
po se cominciaranno con la suddetta Grammatica deí S i -
gnor Yriarte tradotta da persona capaci in buona lin-
gua Italiana , ad insegnare la lingua Latina, aggiungendo-
vi gli Elementi della Greca, potra qualunque persona, in 
cui comincia di gíá ad assodarsi , ed il talento , e la ri-
fiessione avvanzarsi nelle dne lingue in minor spazio di 
tempo di quello , che farebbe in qualunque altro modo. 
Finalmente egli é tanto necessario 1'imparare meglio , c 
piü presto , che si puó la lingua Latina, fissata pero 1 ' etá 
detta di sopra , poiché ella é resa indispensabile a chiun-
que vuol prendere la carriera delle scienze, essendo essa U 
chiave delT Enidizíone , memre nei tempi moderni gli Eru-
díti dell' Europa intiera ne hanno fatto la loro lingua co-
mune y ed universale, di maniera, che i l Latino forma 1* 
idioma naturale delle scienze. Riguardo alio studio della 
Greca, non bisogna ommettere la Paleografía , cioé 1'an-
tica maniera di scrivere una lingua dalla sua origine fino 
ai tempi d' oggi; mentre non si contenta questa di indi
care soltanto li cangiameníi diversi , che si sonó introdot-
ti di etá in etá nel carattere , nelle lettere , e nelle abbre-
viazioni di una lingua, raá rende contó ancora delle altera-
zioni successive , dello stile, delle córratele, e dei barba-
rismi, che vi si sonó introdotti , o degli accrescimenti, 
che ella ha avuto , del mô do , con cui si é perfezionatá, 
e delle richezze nuove, che ba acquistato, ció potendo ser-
vire molto per i diversi Dialetti, e le diverse etá della 
lingua Greca ; essendo in genérale la Paleografía la storia 
della rivoluzione d' nna lingua sia antica , siá moderna , o sia 
erudita, o volgare. E ció basti riguardo alie due lingue 
Latina, e Greca. Si rifletta sempre peró, che avanti qua
lunque altra lingua , s ' insegni la propria , ove si é na
to , la qual cosa si puol fare ne' Noviziati , ripulendola 
dagli errori di quei Dialetti, che fanno l 'oscuritá^ lama-

T lá 
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la intelllgcnza della lingua Italiana, acdó non succeda co
me generalmente accade a chi studia la Storia, che sá 1* 
origine dei Fenici , ed Egiziani , senza saper la storia del 
Paese dove h nato. 

c 
C A P O I I . 

D e l l a L i n g u a E h r e a . 

Orne i Religiosi devono rivolgere i l libro Santo della 
Bibia , o sia dell'Antico Testamento necessariamente piíi 

degli altri, abbenché vi sia la traduzione della vulgata esat-
ta, ed approvata, non mi par fuor di proposito, se avan-
ti di studiare , ed iniziarsi alie scienze Sacre avessero essi 
vina idea della lingua Ebraica per meglio intendere i l Te
sto , e conoscerne la forza della traduzione, tanto piíi, che 
h una lingua assai breve , e non molto difficile, poiché non 
cssendovi, che la Santa Scrittura scritta in questa lingua, 
é naturale, che manchi di molte parole, mentre tutte le 
lingue antiche non erano tanto abbondanti quanto le mo-
derne , essendovi stato allora molte minori cose a nomina
re , ne eravi perció occasione di trattare ogni sorta di ma* 
terie nella Sacra Scrittura. Lo studio di questa linguapuó 
farsi da giovani, o immediatamente doppo la Latina, e 
Greca , ovvero doppo lo studio della Lógica, Metafísica, 
Fisica , Máttematica , e Filosofía Morale avanti, cio^ d' 
entrare nei penetrali della Teología. 

Ora perché chiaramente si vegga, che questa lingua h 
breve , e facile, basta considerare, che non ha originalmen
te vocali. L i Massoreti le anno segnate con punti sopra le 
ccnsonanti. La lingua si scrive, e si legge dalla mano drit-
ta alia sinistra . Al giorno d'oggi le vocali nell'Ebreo 
sonó cinque come le nostre, divídendosi pero ciascuna vo-
cale in due , ed alome volte in tré , cioé una lunga, una 
breve, ed una piü breve. Gli articoli, pronomi &c. si 
pongono doppo i sostantivi , e la stessa parola é qualche 
volta sostantivo, adiettivo, e verbo. La puntuazione, e 1' 

ac-
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accentazlone sonó Oggetti, i^quaJi meritano la maggioc 
attenzione in questa Jingua . Si contano quasi quaranta ac-
cenri, ed alcúni ve ne sonó, de' quali 1' uso non é del 
tutto ancora ben conosciuto. Generalmente si vede , che ser-
vono a distinguere le frasi, ed i loro membri come nelle 
altre lingue i punti, e le virgole , a determinare la quan-
titá delle sillabe , a contrassegnare i l Tono, che si deve 
prendere cantando. Dicianove di questi accenti sonó chia-
mati da Grammatici distintivi, o accenti Regj, altri con-
giuntivi , servi, o Ministri . Propriamente parlando non 
avvi in questa lingua, che una sola coniugazione, la qua-
la sia semplice , má si varia in ciascun verbo in sette o 
otto maniere, la qual cosa genera tante coniugazionî  par-
ticolari, e da una grandissima quantitá d' espressioni péjC 
rappresentare con una sola parola le diverse modificazioni di 
un verbo. Questi sonó i príncipali caratteri distintivi di 
questa lingua come si ritrova nella Santa Scrittura, per i 
quali si, íorma una lingua regolarissima, ed Analógica . 
Quindi T Ebreo é suscettibile di tutti gli ornamenti di un 
discorso, e sommamente éspressivo . Lo stile de Salmi, e 
di tutto ció , che poéticamente é scritto é i l piü diñicile 
da intendersi. Dello stile de' Profeti. non si puó ritrovar 
altro , né piü maestoso, né piü pieno d' Energia, e di for-
za , e d'immaginazione. Non ostante pero le fatiche dtgli 
Eruditi per tanti Secoli , manca ancora il possedere una per-
fetta intelíigenza della lingua Santa; incoveniente tanto piít 
grande quanto che ha dato luogo ad alome traduzioni im-
perfette , che hanno molte volte sfigurato i l vero senso del 
Testo origínale. 

Alcuni Dialetti vi sonó provenienti dalla lingua Ebralca. 
I I Samaritano é un Dialetto del Ebreo. V i é un esemplar 
Samaritano del Pentateuco , i l quale diferisce poco veramen
te da quello de' Giudei»scritto in Ebreo, pero scritto con 
altri caratteri, i quali volgarmente si chiamano Samaritani, 
e che Origene, San Girolamo, e molti altri Scrittori antichi, 
eí moderni hanno preteso esser quelli i primi caratteri degli 
Ebrei. 

T i V i 
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V i sonó ancora delle Medaglie chiamate Samaritane, 

esse hanno iscrizioni Ebraiche , con caratteri , che non so-
no pero quelli dell' Ebreo delle nostre Bibíe , il quale si 
chiama Ebreo quadrato. Si puó consultare su la lingua Sa
man tana Mr. Simón , nelle sue cerimonie, e costumi de* 
Giudei^ I I Lessico Samaritano di Eduardo Bernardo. I I P . 
Kircher. Mr. BaxtoríF, Spanheim, Morin, Walton, e al-
tri Autori, e particolarmente i l Signor Canónico Bayer uor 
mo eruditissiaio ha fatto una insigne raccolta di Medaglie 
Samaritane frá le quali alcune non conosciute , che é fia 
ora 1'única in tutta 1'Europa , ciascuna delle quali h coa 
congietture piena di erudizione dimostrata tale. Non h la 
prima cosa di questo Autore, dalla quale i l Pubblico trarrá 
argomento della di lui fatica, ingegno, e profonda Dottrina. 

I I Siriaco é ugualmente un Dialetto dell* Ebreo. Egli 
ha ventidue letterere deir Alfabetto con l i stessi nomi, che 
1* Ebraiche, má i caratteri sonó diíFerentissimi. 

La Lingua Arábica ancor essa puó dirsi un Dialetto 
della lingua Ebraica. Ventiotto sonó le lettere del suo Al
fabetto, la denominazione delle quali ha moka simiglianza 
con le Ebraiche, má i caratteri sonó diíFerentissimi. 

I I Rabinico, o f sia V Ebreo dei Rabini, h una lingua 
della quale i Rabini si servono nella composizione delle lo
ro Opere. L* Ebreo , ed i l Caldaico ne fá la magior par
te con diverse mutazioni nelle parole di questi due lingue, 
d-lle quali essi hanno molto esteso i significati. Hanno mol-
to eglino ancora preso imprestito dair Arabo. I I resto pOi 
é cora posto di parole , e di espressioni lévate la maggior 
parte dal Greco, alcune dal Latino, e da altre diverse lin-
gue moderne sopra tutto da quelie, ove ciascun Rabino ha 
sentto, e vissuto. Poich^ doppo i l ritorno dell'ultima cat-
ti vita non si parlava quasi piu ? Ebreo puro a Gerusalem-

e nella Giudea, má i l Greco mescolato con alcune me 
espressioni Ebraiche , ed in ultimo , conquistata la Palestina 
dai Romani, vi si parlava i l Latino. Finalmente i i Rabini
co é una lingua íecondissima , e non vi é quasi scienza, 
che i Rabini non abbino trattato sempre con queli' Entu-
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siasmo, che loro e naturale. Non mancano cssl, di Poe-
t i , n h di Oratori. 

I I Talmúdico h un Dialetto, o un Idioma particolare 
dell' Ebreo, nel cjuale i l Talmud, so sia il libro in cui gli 
Ebrei hanno rinchiusa tutta la spiegazione della loro Legge, 
h stato sctitto . Finalmente chiunque vuol attendere di pro
posito alio studio della Sacra Scrittura , deve porsi bene al 
fatto della maniera di accentare, e della Masora degli Ebrei. 
Aggiungendovi per maggior fratto la lettura degli interpreti 
Rabini. V i sonó delle Grammatiche, e dei Dizionarj Ra-
binici , e Talmudici di Buxtorfio , e di Celario, e di al-
tri eccellenti Autori, e per meglió intendere le spiegazio» 
ni de* migliori Rabini, bisogna mettersi al fatto della loro 
Cabala, la quale si divide in reale, e libérale. La Mase
ra é una specie di critica del testo Ebreo, che gli antichi 
Dottori Ebrei, hanno inventato per impediré 1'alterazione. 
Hanno contato l i versetti, le parole , e le lettere del Te
sto , e vi hanno contrassegnato tutte le diversitá. Altre yol* 
te i l Testo dei libri Sacri era scritto tutto di seguito , sen-
za alcuna distinzione di Capi , nh di versetti, ne di paro
le alia maniera degli antichi, come si vede ancora in molti 
manoscritti. L a lingua pertanto, della quale i Rabini si 
servano é diversa dall*Ebreo, come ancora dei caratteri . 
Avvi una Grammatica Rabinica di Andrea Senners, e dei 
Pizionarj di David de Pomis, e di Otton. 

Nel Talmud finalmente é rinchiuso ció, che concerne 
la spiegazione della loro Legge, e i doveri imposti loro delía 
Santa Scrittura, la tradizione, P autoritá dei Dotrori, per 
li loro costümi particolari, per la loro Dottrina, loro ceri-
monie , loro Teologiá Morale, la decisione dei casi di co-
scienza ec. 11 Talmud é composto di due parti, 1'una chía-
mata la Mischna , V altra la Gemara. Questo ultimo co
mentario cioé la Gemara , che contiene le decisioni dei Dottori 
Giudei, e le spiegazioni sopra il Testo, é pieno d'assurdi, 
di sogni , e d' ignoranza, e lo stile é cattivissimo. La Mis
chna al contraria é scritto con stile pu'O , e l i ragiona-
menti sonó un poco piü solidi. l i Rabino Musé íiglio di 

Mai-
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Maimonide, ne ha fatto un ristretto, che e migliore dello 
stesso Talmud . La Cabala, che appresso gli Ebrei signi
fica tíadizione , contiene le interpretazioni di diversi Rabi-
ni sopra la Legge di Dio , le loro decisioni sil gli obbli-
ghi , che essi impongono, e la maniera di pratticarli. Ve 
ne sonó delle misteriose , e nascoste, che consistono in sU 
gniíicatí mistici, e singolari, che si danno a una parola , 
o a ciascuna lettera , che la compone , donde per di verse 
combinazioni si spiega la Scrittura diversamente da quello, 
che pare namralmente significare. Questa Cabala si divi
de in tre specie, la prima é chiamata Gematria, la se* 
conda Notarichon , e la terzza Themura. La prima con
siste a prendere le lettere per cifre , o numeri aritmetici, 
spiegando cosí ogni parola per i l valore aritmético delle let
tere, delle quali h composto. L a seconda consiste a pren
dere ciascuna lettera d'una parola per una intiera orazione, 
e con la terza si cangía una parola , e le lettere, delle qua
l i h composta 1*orazione. I I loro Talmud finalmente , che 
non h , che una specie di Dogmática , di Catechisrao , e 
per cosí diré, di ricamo sopra la legge di Moisé é If api-
ce di tutti l i possibili assurdi, come ancora li scritti dei 
loro Rabini, e dei Cabalisti, formano una raccolta la piu 
completa di sogni puerili > e miserabili, come sonó quelli 
generati dal Fanatismo , e dalla superstizione , che sonó i 
caratteri degli Ebrei d'oggi giorno. 

I I Caldaico parerebbe essere indispensabile doppo lo stu-
dio dell* Ebraico , e del Rabinico * Questo non é propria-
mente , che un Dialetto particolare della lingua Ebraica . 
Le Glose le Parafasi Caldaiche sopra la scrittura portano 
i l nome di Targum ; poiché essendosi scordati nella catti-
vitá di Babilonia l'Ebreo, e non intendendo piü , che la 
lingua Caldea , bisognó spiegare li Profeti in questa lingua 
onde ne nacquero i primi principj della Paráfrasi Caldea. 

Si noti su i caratteri dslle lettere Ebraiche in, genérale, 
che vi é 1' Ebreo antico, i* Ebreo moderno , 1' Ebreo qua-
drato, e 1' Ebreo dei Rabini . L ' Ebreo quadrato ha preso 
i l suo nome dalia figura dei caratteri, che sonó piü qua-

dra-
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árat l , ed hanno angoli formati meglio , che I* Ebreo dei 
Rabini . I piü bei caratteri deli' Ebreo quadrato sonó quel-
l i , che souo immitati dai caratteri de manoscritti Spagnoli, 
poi quelli dei manoscritti Italianj, finalmente quelli dei Fran-
cesi, e Tedeschi, L ' Ebreo Rabinico h un carattere assai netto, 
formato sopra 1'Ebreo quadrato facendolo rottondo,col levar-
gli la maggior parte degli angoli. L'Ebreo, 1'Arabo, ed i l Cal
deo , disputano finalmente sopra la loro antichitá, ciascuna 
di queste lingue ha i suoi difensori, L a maggior parte dei 
Teologi antichi, e rigidi hanno preteso , che i ' Ebreo fos-
se i l linguaggio, di cui Iddio si serví allorch^ parló ad Ada
mo nel Paradiso Terrestre. Altri Filologi danno la premi-
nenza all' Arabo , ed altri Dotti Critici al Caldeo, egli é 
difficile i l decidere sopra questa questione, tanto piü, che 
Mosé non nacque , che X anno 2464. del Mondo, e nac-
que in Egitto, cioé a diré piü di 700. anni doppo 1' affa-
re della Torre di Babilonia, in cui le lingue íurono me-
scolate , e confuse , e noi non abbiamo alcuna relazione, 
n h alcuna prova , o congettura, per la quale l'Ebrea lin-
gua fosse privileggiata , e conservasse la sua puritá nella 
confusión genérale, onde non sappiamo se Mos^ abbia scrit-
to in quella lingua , nella quale Iddio parló ad Adamo ^ 
e Adamo trasmise alia posteritá, senza alcuna mescolanza 
di parole, di altri Dialetti. 

Le Bibie , che si chiamano Polyglote sonó di un gran 
soccorso per 1'interpretazione del Testo Sacro. Esse sonó 
impresse in diverse lingue. L a prima é quella del Cardi-
nale Ximenes , stampata 1' anno 1515. e si chiama la B i -
bia Complutense , la quale contiene i l Testo Ebreo , la Pa-
rafrasi Caldea , la Versione Greca dei Settanta > e 1 ' antica 
edizione Latina. ; La seconda é la Bibia Reale stampata in 
Anversa nel 1672. La terza quella di Le Jay stampata in 
Parigi nel 1645. La quarta quella di Walron stampata a 

'Londia nel 16^7. le altre non sonó ne cosi complette,ne 
cosi celebri. 

In oltre le Bibie , che si chiamano le Bibie Glossate 
sonó di un bonissimo uso. 11 Testo Sacro e accompagna-

to 
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to da per tutto di Glosse , e riflessíoni. Sene travano nelle 
tre principali comunioni della Religione Cristiana , e dclla 
maggior parte delle lingue moderna della Europa. Final
mente come I'interpretazione del Testo Sacro dipende per 
lo piü dai lumi, e dalle prove tratte dal paralello dei pas-
saggi della Scrittura , vi sonó molte Bibie, alie quali gli 
Editori hanno aggiunto a lato di ciascun versetto del Tes
to ció , che si chiama la concordanza , o la citazione degli 
altri passaggi paralelli , che si tro vano sparsi neU'antico 
Testamento. Le concordanze sonó di un uso indispensabi-
le per questo stadio. Finalmente si potrebbe esaminare cias
cun libro della Scrittura santa , da principio al fine sopra 
la Geografía antica , e moderna, la Genealogía , la Grono-
logia , P Istoria , e le Antichitá, e formarsene un Sistema 
ragionato colle rególe di una buona, e sana Lógica, e Cri
tica. Má questo travaglio é soggetto a tali difficoltá, e a 
tanta facilita di errare, che egli é quasi impossibile di ve-
nirne al fine, senza i l soccorso di un dottissimo Professore, 
al quale io mi rimetto , ed in tattoció , che ho detto , ed 
in tuttoció, che ho tralasciato per 1' istruzione della Gio-
ventü in questa lingua; non essendo questo, che un piccolo 
abbozzo di cid, che si dovrá fare dipoi. 

Oltre le quatro lingue Greca , Latina , Ebraica , ed 
Italiana, qualche cosa rimarrebbe a dirsi delle duc France-
se, ed Inglese, má persuaso, che chi ha la dirrezione della 
gioventü riguardo alie scienze ne conosca la necessitá par-
ticolarmente nel presente secólo , lascio a lui determinar i l 
tempo opportuno per impararle. I I che non sarebbe diífíci-
ie nelle Vacanze , e nel Carnavale tanto piü che essendo 
lingue vive non avvi bisogno di grandissimo tempo , pur-
che vi si applichi con attenzione. 
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C A P O M i . 

JDeíla Lógica, 

| E R questa parola Lógica s' intende quella Scienza , la 
quale insegna a ragionar giusto, e con ordine , i l di 

cui fine é di perfezionare i l raziocinio , con i l quale si coa
duce la ragione alia conoscenza delle cose , ed alia ricerca 
della veritá, tanto per instruir se stesso, quanto per instruiré 
gli altri , onde per quest'effetto si danno rególe per fare 
un uso conveniente delle nostre razionali facoltá ; Per lo 
che egli é necessario , volendo pensar giusto, di ben com
prendere , definiré , dividere , giudicare , e legare metodica-
jnente le idee , per cui nasce , che i ' appreensione, la perce-
zione , i l giudizio , i l discorso , i l método sonó gli artico-
l i fondamentali di quest' Arte. Egli é facile di capire, che 
tutte queste rególe sonó state prese nella natura,e nei buon 
senso , e per conseguenza la Lógica non fá , che rendere 
alia umana ragione li Precetti estratti da l e i , e ridotti in 
Sistema. Negli antichi tempi si h fatto grande abuso della 
Lógica , e quella di Aristotile é stata caricata di termini, c 
di frasi tanto barbare , adottata , e seguita dalle scuole, che 
non forma , che un ammasso di espressioni oscure, le qua-
li involvono nelle tenebre la veritá, in vece che la schia-
rischino , e la rendino luminosa. E ' stata per molti secoli 
sommersa in un mare di vane sottigliezze in guisa , che 
era piuttosto un arte per esercitare lo spirito in querele,e 
dispute, che d'ahitarlo a pensar giustamente ; Impercioché 
gli antichi Sofisti col mezzo della Lógica si erano propos-
ti di non restare mai sul campo vinti , e disarmati, má di 
sostenere i l si, ed i l no con uguale facilita sopra ogni sor-
te di soggetto , ritrovando quindi nella Dialettica delle ri-
sorse peí questo fine , e per questo uso. Fino quasi al prin
cipio di questo secólo la Lógica restó cosí, generalmente, 
e pur troppo ancora al presente appresso molti, i l linguag-
gio Lógico non consiste, che in UniversaU Categorie , ter-

V mi-
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mini Sincategoremailci, ed altri , de quali sonó piem i U-
bri di questa natura con .un ammasso di questioni misera-
bili , e puerili, nelle quali si fá perderé , ed impicgare in-
felicemente i l tempo alia gioventü. Dovrebbe essere or-
jnai venuta Tora, che simili cose scordate fussero da tutti, 
come da molti lo sonó, i quali ispirati da un genio ve
ro , e penetrante , hanno travagliato a perfezionare la L o - ' 
gica, a ripulirla , a ridurla piü breve , e con rególe piü 
sicure , gli hanno fatto prendere una lingua piü vera, piü inte-
ressante, piü utile, fondata su TAnnalisi dell'umano in-
gegno. 

L ' Oggetto, che la Lógica ricerca é la Veritd; i l mez-
zo , che impiega é lo Sfirito Umano, onde essendo natu-
rale, che in ciascuna scienza si debba far conoscere primie-
ramente i ' Gggetto di quella, in secondo luogo l i stru-
menti de' quali ella si serve per cercarlo, ed in fine i l mo
do con cui questi strumenti sonó impiegati, la Lógica per-
ció fá per cosí diré primieramente la Notomia intellettuale 
dello Sprito Umano, e P Annalisi delle sue operazioni, col 
passare quindi a quella della Veritd y e finalmente spiegar 
di qual modo questa cognizione puol essere acquistata, ^ e 
qual debba essere i l di lei carattere , e le di lei qualitá . 
lo non voglio far qui un trattato di Lógica , lasciando ad un 
Precettore bene istrutto i l fare in guisa, che senza sotti-
gliezze inutili, e frivole comprendino con chiarezza quejli, 
a quali insegna il distinguere le facoltá dello spirito , cioé 
del Sentimento interno , e del Pensare; quelle dell' ani
ma , che si chiamano Genio , Discernimento , e Memoria 
riportandole al loro vero principio , esaminando in seguito 
le idee semplici, e le composte , le veritá assolute, e le 
verosimili; quelle, che riguardano 1' essenza , 1' altre , che 
riguardano le qualitá d' un Oggetto ; La probabilitá 
Istorica, Física , Política , Prattica, Morale , consideran
do ancora le veritá della esistenza, distinguendole dalle ve
ritá de5 differenti Modi, o proprietá di esisfere , i e final
mente i l método dello intelletto Umano per scoprire Ja ve
ritá, la quale si ottiene, o per mezzo ddl'Invenzione, o 
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per mezzo del Giudizio , che é i l risultato delle combina-
zioni, quindi in qual guisa i'uno, e 1'altro s'applichi non 
solo alie diverse classi della veritá , má ancora a differenti 
gradi della probabilitá; Spiegando i l sentimento, la verosi-
miglianza, la probabilitá , la certezza, ponendo in chiaro que-
sti gradi; e come i pensieri naschino 1' uno dall' altro, ed 
in qual ordine, quale la loro catena affinché ne resulti la 
dimostrazicne per giungere alia cognizione delle veritá, che 
sonó o Teoretiche, o prattiche i A ció sonó necessarie le re* 
gole suir Arte del ragionare, gli avvertimenti utili per distin
guere i l vero dal falso per ridurre questi mezzi all' appli-
cazione , e alia prattica , dando a quest'occasione alcuni pre-
cetti su la Meditazione Sintética , ed Annalitica cercando 
nella prima di ritrovare alcune veritá nuove combinándole 
con veritá conosciute; nell' altra confrontando le conclusio-
ni con li principj , l i principj con le definizioni , e divi-
sioni , e queste con le idee semplici. 

Cartesio puol chirmarsi i l vero Ristauratore dell'Arte di pen
sare , e di ragionare , essendo stato il primo , il quale ha ritro-
vato un nuovo método di raziocinio , che é molto piü stimabi-
le della sua Fisica. I di lui principj hanno apportata grande uti-
litá per PAnnalisi, che accostuma di fare chiunque lo legge piú 
esattamente delle parole, e delle idee, affine di penetrare piü si-
curamente nella ricerca delle veritá. Doppo di lei sonó uscite le 
Opere di Lock, e di Malebranche. INon é questo i l luogo di 
darne giudizio. Diró solo , che egli é nrcessario di aver grande 
attenzione a'primi princip), che posano ne'loro Sistemi , 
1' uno , perché , se non si ha gran riflessione, porta il Leg-
gitore a conclusioni poco sane; L ' altro se si passano tras-
curatamente alcuni primi immaginati principj, si riscalda la 
fantasía in quel Metaí sico , e sottile Sistema, e non é piü 
po^sibile ritornare in dietro . I I primo in molte cose é cat-
tivo, il secondo é immaginario, e falso. Le Oerc ha dato 
una Lógica , la quale rinchiude molte cose utili, é piü 
breve delle altre, má non é , che i l Sistema di Lock . 
Crouzat pretende di rendere l i principj, le massime, le 
osbervazioni piü estese , e che diano piü forza, e facilita 
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alio spirito per comprendere la verita , scoprirla , comuni-i 
caria. L ' idea é troppo vasta per una Lógica, ed in fatti 
egli entra in moltissime cose Metafísiche. Ogni uno conosce 
le Opere di TVolfio Q gli rende la giustizia, facendogli quell' 
Elogio, che merita un cosi Dotto, ed aífaticatore Filoso
fo. I I libro perianto in questa materia i l migliore io per 
me lo credo quello, i l di cui Titolo egli h Essai sur l ' 
Origine des conoissances humaines di Monsieur T Abbé de 
Gondillac antico Precettore di S. A . R . i'Infante D . Fer-
dinando Duca di Parma ec. L a precisione con cui tratta 
le materie tutte , la chiarezza, i l método con cui allontana 
i l disordine , le repetizioni, ed i l cattivo , che regna nei 
Sistema di Lock, la soliditá delle sue riflessioni fanno i l 
di lui método incomparabile. Si scorge con tutta la chia
rezza possibile lo studio dello intendimento Umano non per 
scoprirne la natura , má per conoscerne le operazioni: con 
qual Arte si combinino, come debbansi condurre, affine di 
acquistar tutta la intelligenza t di cui noi siamo capaci, e 
nulla p iü . Svilluppa 1' origine delle idee, le generazioni, 
seguitandole fin dove la Natura gli ha posti i limiti fissan-
do con ció i termini, e 1'estensione delle nostre cognizioni. 
Non ne puo fare di questo libro bascevole Elogio se non 
se chi con attenzione, e con riflessione lo avrá letto da ca
po a fondo, avendone ricavato sicuramente oltre moltissi
me altre cognizioni i l vero, e solido método di ragionare 
per la ricerca della veritá. 

Einalmente non h mai bastevole i l raccomandare lo stu
dio della Lógica a qualunque persona , che vogli intra-
prendere il cammino di qualsisia scienza, poiché se altro non 
facesse colle sue rególe, che insegnare a distinguere i l fal-
s'o dal vero , T apparente dal reale , i l raziocinio inganne-
vole dei Sofísti dal solido dei buoni Filosofi j le proposi-
zioni false, o equivoche , e le conclusioni, che tengano 
úccultamente i l fondamento nei Soíismi , dagli argomenti 
veri , e reali, che caratterizzano le buone dimostrazioni, il ge
nere Umano dovrebbe averli infinite obbiigazioni. Per laqual 
cosa per quante forme abbia^ presa la Lógica, a causa di 
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tante maní per do ve e passata di diversi Autorí, io credo, 
che la conclusione sia, che egli é necessario di convenire, 
che ella non e che un método per farci scoprire i l vero, 
a qualunque sogetto si applichi i l nostro pensiere , e perció 
i l fine di questa scienza r ed i l profitto , che se ne deve 
ricavare é quello di dirigere i nostri giudizj, cioé insegnar-
ci a ben giudicare, di modo che i l resto a cu i si puó 
estendere debba a veré solo questo per Oggetto . So , che 
molti Filosofi non sonó contenti di questa sola idea, má doppo 
avere esaminato per quanto porta la mia capacita i loro senti-
menti, io sonó rimasto nel mió. 

C A P O I V . 

Dell a Mepafisica. 

COme gl* uomini tutti non hanno bastevoli lumi per 
scoprire la strada, la quale conduce alia felicita , se 

ne sonó ritrovati alcuni, i quali hanno fatto credere agii altri, 
che essi la avevano ritrovata , o almeno, che si erano par-
ticolarmente applicati a questa ricerca, onde stabilirono alcune 
scuole celebri per insegnarla a loro Cittadini , e questa 
Dottrina fü chiamata 1' Amore della Scienza, e in Greco 
Filosofía. Non potendosi pertanto da ognuno risguardare i l 
medesimo oggetto col medesimo occhio si formarono da lo
ro diversi Sistemi onde ne nacquero le famose dispute, che 
oggi ci sembrano tanto frivole, ed inconcludenti: Talesio, 
e Pitagora nella Grecia si fecero gran nome, e seguaci; 
L'uno Fondatore della Setta Jonia, 1* altro della Setta chiamata 
Itálica , e questo a mió credere non sapendo , che fare dell' 
anima doppo la separazione del corpo, immaginó la Me-
tempsicosi ; Assurdo ritrovato indegno d'un uomo, che si 
chiami Filosofo. Zenone uno de suoi discepoli diede i pri-
mi lumi della Dialettica. Socrate rivolse i suoi studi alia 
Morale , e cominció i l primo a ridurre in método le idee 
confuse di quelli, che 1' avevano preceduto. La sua vita fü 
un modelo di frugalitá , di moderazione, e di pazienza , 
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e non si puó negare, che ncm regni nflessione, e spírito 
nella sua Doctrina. D i tutti i Filosofi piü celebri , che 
uscirono dalla scuola di Socrate, fíl il principale Platone, 
i l quale fondo la Setta degli Accademici. I I di lui Dog
ma fondamento della sua Dotrrina fü, che i'nomo non é, 
che un raggio della divinitá. Insegnava , che qucsto raggio 
imito al suo principio conosceva tutte le cose, má coll' unirsi 
a un corpo contraeva per questa unione T ignoranza , e i ' 
impuritá. Dae soli principj anim¿tteva di tutte le cose , Dio , 
e la materia. I di lui discepoli formarono altre Serte , má quella 
di cui ArístotÜé divenne il Fondatore fíi la piíi famosa , ed 
illustre. Qüesto Filosofo fu il primo che radunó le diverse 
partí della Filosofía per farne un Sistema completo. L a 
Morale di Arisfotile é la piü perfetta delle sue opere. 
L a sua Física non consiste , che in nozíoni , e termini 
quasi inentiligibili tanto oscuri, quanto inutili. I suoi di
scepoli ?i nominarono Peripateticl. Arcesilao Autore di una 
Setta chiamata Y Accadmía Media era persuaso, che nulla 
vi era di Cérto ; e che si poteva sostenere ugualmente di 
due cose abbenché contraríe Tuna, e l'alrra. .Lacydis capo 
di un altra Setta della Nuova Accadjmia riconosceva qual-
che cosa di verosímile, má non era sicuro di cosa asso-
lutamente vera. Pirone in fine stendendo il Dogma degli 
Accademici dubitava di tutto; Pironisti si chiamarono i suoi 
discepoli , o Scettici, cercando essi sempre il vero , e non lo 
ritrovando giammai. Zenone fíl capo dei Stoici, Eppicuro de
gli Eppicurei. Cercó la veritá per mezzo dei Sensi, e ad
dotó i l Sistema di Democrito sil gli Atomi. 

Egli é chiaio , che tutti questi Sistemi, e molti altri 
ancora dell' antichitá si contradicevano 1' uno con 1' altro, 
di modo che Patomone ALssanndrino sotto 1' Imperatore 
Augusto scielse ció che vi era di piü ragionevole nella 
Dortrina degli altri Filosofi, e fondo un Sistema , ed una 
Setta chiamata Filosofia EíeBica . L a Dottrina di Platone 
fíi seguita per molto tempo da letterati sotto molti Impe
raron finché verso i l duodécimo secólo prese forza il Siste
ma Aristotélico, nel qual tempo si formó la Filosófica Dot
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trina chiamata Scolastica dovuta in gran parte alia Lettura 
degli Arabi Commentatori di Aristotile, Ommetto i Partid 
dei COSÍ detti Isfominali, Q RealUti pieni di vane sottigliez-
ze , i quali non erano se non se un Galimatias, ed un 
ammasso confusissijno di idee. 

Perianto esaminando T Origine , i l progresso, la perfe-
zione , ed il genio deli' antica Greca Filosofía; si veggono 
chiaramente qualora si penetrará stndiando nei loro Sistemi 
due cose 5 l 'una, che i Greci credevano, che era lecito d* 
ingannare i l Popólo per suo vantaggio, e conseguentemente 
insegnare una cosa, e crederne un alrra; La seconda , che 
i Filosoíi avevano una Dottrina pubblica , ed una segreta, 
non gia sopra diversi soggetti má sopra i medesimi, i qua
li trattavano con un modo contradditorio. Qaesto era 1* ef-
fetto della mancanza della vera Religione, 

L i Filosoíi Tdsti hanno tutti unánimemente insegnato 
i l Dogma delle ricompease , e delle pene nell1 altra vita. 
V i sonó moltf Testimoni, e passi, per i quali pare ad 
evidenza , che tali istruzioni erano. una parte della loro Dot
trina pubblica, e che non insegnavano questo Dogma, se non 
se a causa della sua utilitá, má che pero alcuno di essi per 
una yolontaria cecitá, e per non hen filosofare non era per-
suaso di questo vantaggio fuor di Socrate , che fu i l solo, 
i l quale si diede interamente alia Morale applicandovi la 
Metafísica. Per vedere la veritá di questo non si devono, 
che esaminare attentamente l i sentimenti particolari de Pita-
gorlci , Platonici , Peripatetici , e Stoici le solé Sette Dog-
matiche , e Teiste dell' antica Filosofía , mentre da queste 
si devono escludere i nuovi Accademici puri Settici, abben-
ché non manchino Aucori, e ña gli altri Midíeton nella 
vita di Cicerone , che siano di contrario parere. 

Má se si esamina dove X Autore appoggia i snoi senti
menti , si vedrá , che le sorgenti sonó state le Apologie 
degli Accademici medesimi fatte da loro per nascoudere i l 
Setticismo, e per sfugire l i rimproveri, che ricevevano dalle 
altre Sette, poiché altrimenti si potrebbe sostenere , che l i 
Pjronisti non erano Scettici. Basta solo ricordarsi, che Ar^ 
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cesilao Fondatore clella nuova Accademia, negava secondo 
Cicerone d' esser certo della sua propria esistenza. Doppo 
ció , e doppo molti altri Testimoni somiglievoii si puó de-
cidere del carattere di puesta Setta, e del giudizio, che 
ne da Midkton. 

Oltre a ció si vede, che questo Dogma era incompati-
bile con i loro principj Metafisici sopra la Natura di Dio, 
e su quella dell' Anima , e questi principj erano le nozio-
íii favorite della Filosofía Greca , essendo i Greci molto 
lungi in questo punto da loro Maestri gli Egiziani, i 
quali si determinavano piü per viste pratiche, che per ve* 
dute di speculazioni. Questi Filosofi nulla dimeno furono 
nei loro tempi l i depositari di tutta la Sapienza del mondo. 
Giustamente pero questa sapienza é caratterizzata dalle Scrit-
ture , e dai Padri per una vera follia. Oltre a ció il po
co progresso , che avevano fatto gli uomini li piü Dotti, 
e li piü sottili in materie , le quali servono di base fonda-
nientale alia Morale a causa delle prime massime deli'Edu-
cazione , e delle idee superstiziose , e false succhiate nell' 
infanzia , deve mostrare agli Deisti, quanto la ragione é 
debole senza i l soccorso della rivelazione , la quale dissipa 
le Nuvole , che coprono , e mascherano gli Oggetti, illu-
minando ella sola lo Spirito Umano , e spingendolo di la 
dalla propria portata naturale, onde saremmo senza lei pri-
v l ancora degli eccellenti Trattati fatti da Filosoíi moder-
ni sopra la Reiigione Naturale. G l ' inimici, e l i troppo 
gran Partigiani della ragione , questi Spiriti forti si sonó 
gettati negli estremi, onde hanno preso gli uni e gli altri 
cammino lontano dalla veritá. Ora come l'errore porta sem-
pre argomenti contro se medesimo , ció , che i Filosofi 
hanno pensato dell' utilitá della Religione diviene una pro-
va della di lei veritá , essendo i l vero, e 1' utile insepara-
bili. Questa massima é tanto vera, che ogni volta, che T 
utilitá particolare é opposta alia veritá, ella si ritrova sem-
pre opposta alia utilitá genérale , che é 1' utile , i l quale 
si deve cercare. Questa osservazione prova quanto é ridico-
io i l pretendere, che la Religione sia stata inventata dai. 
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Politici a causa della sua utilitá, i l che é smentlto da tutti 
i monumenti deila Storia , provando essi , che vi era una 
Religione avanti 1'esistenza a un Magistrato Civile . Ció 
sia detto in passando, non essendo questo i l luogo per tal 
materia. Pretendo solo , che le opinioni degli antichi Filo-
soíi mostrino soltanto quanto neilo studio della Metafísica 
bisogni far uso della Religione ancora, posciaché coila sola 
ragione si urtará in scogli tanto terribili quanto che si pren
derá cammino a roverscio, e con facilita si diverrá Irreli-
gionario. La qual cosa si vede quotidianamente in molti 
libri Metafisici del presente Secólo. Fá d'uopo dunque di 
buona voglia plegare i l capo a ció , che non si puó sape-
re, e non spingere questa sorta di studj di la dei limiti 
della nostra capacita. Imperocché se uno si fonda sopra V 
orgoglio dello Spirito umano, e sopra la asserzione temeraria 
della maggior parte dei Filosofi anticbi, e moderni, e si ere-
da , che possa portare V evidenza nelle materie, che abbraccia, 
e che parta sempre da certi Assiomi innegabili , e che posi 
dei principj chiari , e deducá delle conseguenze senza repli
ca , si trovará assai lontano dalla veritá. Grandissimi osta-
coli in questa scienza della Metafísica si devono sormontare. 
L i sforzi di Leibnitz, Locke, WolíF, e di tutti i nostri F i 
losofi moderni sonó stati in parte felici in questa carriera, 
má il risultato non é stato infallibile, e vi vuol molto an
cora fino al presente, che alcuo moríale sopra la térra ab-
bia presentato una dimostrazione senza replica sopra questa 
materia, né provata una veritá Metafísica con la sola ragio
ne , che porti seco i l carattere della chiarezza , e dell' evi
denza , e che non lasci doppo di se segno alcuno di un 
ragionevole dubbio. Nei migliori Metafisici che si conosco-
no , forse non vi sonó tré definizioni perfettamente giuste, 
ed esatte , a causa dell'insuíiicienza dei lumi dello spirito 
umano , e P insuíiicienza delle sue vedute , le quali non 
ponno estendersi in una volta sopra tutti l i rapporti degli 
Enti col solo aiuto della ragione. 

Non bisogna peró credere , che tanti grandi uomini dí 
tutti i secoü , abbino fondato i loro travagli únicamente 
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sopra la arena; No certamente poscíaché hanno ímpíegato 
tutta la sagacitá dello spirito umano, tutti i ragionamen-
ti i piü sottili , per scoprir ció , che era suscettibiie di sco-
perta , ed hanno spinm piü avanti, che han potuto questa 
scienza, che chiamasi Metafísica, una parte della quale no-
minata Ontologia esamiria , e cerca spiegare la natura , e 
l'essenza genérale di tutti gli Ent i , come delle qualitá, de-
gli attributi, che loro appartengano esenzialmente , conside-
randogli a Priori , onde di la si vede , che questa Dottri-
na deve nascere dalle idee le piü semplici , e che non 
contengono altre qualitá delle quali esse potrebbero essere 
composte. L'operazione dunque Ontologia consiste a 
farci conoscere ciasen n Ente nella sua essenza , e nelle sue 
qualitá astratte , e distintive da tutti gli altri E n t i , e ques
ta conoscenza una volta stabilita sopra principj semplici,e 
verirá eterne , si ponno dedurre conseguenze giuste , deter
minando le nostre idee per renderle sensibili agli altri con 
parole , e denominazioni fisse , per dar loro la chiarezza ne-
cessaria per non disputare sopra parole , allorché noi cer-
chiamo a stendere la sfera delle nostre cognizioni. Una 
volta si riguardava V Ontologia come una semplice Termi
nología , má ora i migliori Filosoíi moderni ne hanno fat-
to una scienza piü reale unendo a queste parole la de-
terminazione delle idee , e Tésame degli oggetti ste8si,da 
questi termini designad. Má il male é , che in questa de-
terminazione Ontologica vi é ancora molta incertezza , poi-
ché non si conosce Metafísica dove tutte le definizioni sia* 
no giuste, ed in oltre le parole, che s'impiegano in ques
te definizioni , hanno sempre qualche senso equivoco , ed 
avrebbero per conseguenza bisogno di altre definizioni , fin
ché non si arrivasse alie prime impressioni , che le parole 
semplici fanno nell'anima , e alie idee pnmitive , che vi 
eccitano. Le parole, Uomo, Albero, dicono piü di qualun-
que d -terminazione Ontologica , la quale le copre per lo 
piü di nubi, e quasi sempre le rende oscure. 

La Cosmología é una altra parte della Metafísica , la 
quale si riduce ali'esame dell'essenza del mondo, delle sue 
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leggí eterne, del moto , della materia , della natura, dei cor-
pi palpabili, dei loro attributi, e qualitá essenziali, e di tut-
toció , che si puó sapere per astrazione , e qualche volta 
aggiungendovi i lumi, che Tiiomo acquista coll' esperieíi-
za dei sensi. Nella Cosmología si esamina ancora i l Sis
tema Leibniziano , cioé se Dio creando i l mondo ha do-
vuto necessariamente creare i l migliore, e se i l presente ne 
é Tefíetto. Si spinge i l raziocinio di conseguenza in con-
seguenza fino dove per cosi diré h possibile; I Filosoli pe
ro sonó divisi , avendo ciascun spirito la sua dose di pe-
netrazione. Perció bisogna osservar bene , che in tjuesta 
catena di raziocinj j la sottigliezza spinta di la dai limití 
generali dell'umana capacita , non porti nocumento alia 
chiarezza, o alia veritá delle idee , essendo la veritá mol-
to vicina all'errore, e qualunque idea , che non si puó 
tendere intelligibile é neU'effetto una idea falsa , o equivoca. 

L'Antropología ^ o la cognizione dell'uomo forma la 
terza parte della Metafísica , ommetto i l primo ramo , i l 
qual consiste nella cognizione esteriore del corpo umano, 
e la quale h insegnata dalla Notomia , non trattandosi qüi, 
che dell' esame metafisico dell' uomo , della sua esistenza, 
della sua essenza, della sua natura, delle sue qualitá essen
ziali , dei suoi attributi necessarj, tutto considerato a P m -
r i , e questo esame conduce nel medesimo tempo alia Psi
cología , che h la quarta parte, ove si tratta della condizio-
ne dell' anima in genérale, e dell'anima dell'uomo in par-
ticolare , sopra la quale si fanno le ricerche le piü profon-
de , le piü sottili , e le piü astratte , di cu i i l raziocinio 
umano é suscettibile» Lascio da parte la Pneumatología m-
tendendosi da Metafisici per questa la cognizione di tutti 
gli spiriti , degli Angeli ec. ; dipendendo essa únicamen
te dalla Religione rivelata , parlando solo della Teodicea 
cosí chiamata da Leibnizio, che é lo stesso, che la Teolo
gía Metafísica, la quale c'insegna a riconoscere Tesisten-
za di Dio , a fare le congietture le piü ragionevoli sopra 
la di luí essenza divina, ed a formare tina giusta idea delle 
sue qualitá , e delle sue perfezioni, provandole astrattamen-
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te , ed a Triori. La Teología Metafísica e suscetibile di 
buoni raziocinj , ed ancor d'evidenza per consolazione del 
genete umanó , di cui tutta la felicita é fondata sopra la 
certezza deü'oggetto di questa scienza. Iddio si manifesta 
in tutta la natura, noi non abbiamo,che a discendere dai 
priricipj i piü semplici , e dalle idee le piü astratte fino 
alie idee le piü composte , ascendendo dipoi per mezzo d' 
una catena di raziocinj dalla creatura fino all'Autore della 
jnedesima, e di tutta la natura, non troveremmo se non che 
il risultato di tutte queste operazioni, e sará sempre la ne-
cessitá deir esistenza di un Dio, e potremmo sempre ravvi-
sare , ed in qualche modo travedere imperfettamente pero, 
a causa della debolezza delle nostre cognizioni ció, che Dio 
deve essere , determinando positivamente ció, che non puol 
essere , di modo che se la Metafísica non avesse altro og-
getto , che qúesto solo , essa meritarebbe sempre di occu-
pare i spiriti piü grarídi, e piü sublimi» 

lo non ho detto parola dei Sistemi di Cartesio, Ma-
lebranche, Gassendo , e di altri • perche a questi tempi so
nó giá riconosciuti o per immaginarj , o per falsi , qua-
lunque poi sia i l Sistema di Leibnizio , o di Wolffio, che 
voglia darsi dai Precettori agli allievi, per seguitare la for
ma e l'uso delle Scuole , io non ho niente che diré. 
Se mi fosse permesso di suggerire , sarei portato per le 
Opere del profondissimo Abbate di Gondillac sü questa ma
teria. Qüalunque peró sia la strada , che si prenda ^ ab-
bia sempre in mira la gioventü di pensare , che i limiti 
dellé nostre cognizioni sonó ristretti , e che con \z sola ra-
gione si puó fácilmente sbagliare, non dovendosi dallo spi-
jito umano cercar di piü di quello , che é alia portata 
della nostra intelligenza, di modo che , chi sostiene , che 
vi sarebbe piü scienza trá gli uomini, se vi fosse meno 
erudizione, e meno Filosoíi, come quelli di questo secó
lo , abbenche sembri avanzare un paradosso ; con tuttocio 
un üomo esente di pregiudizj , e che esamina le ragioni, 
fe quali generalmente consistono in dubbi, conoscera chia-
íamente, che questo preteso paradosso e una innegabiie ve

ri-
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rita. lo so bene , che questa proposizíone deve urtare la 
vanitá degli uomini i piü superbi, che sonó al mondo co
me sonó i Filosofi , má quelli, che cercano sinceramente 
la verká, e che preferiscano Tignoranza all'errore, saran-
no del mío sentimento. 

V i fu un tempo , nel quale i Naviganti si ostinarono 
a cercare un passaggio al Catay per il ISford , o ISford 
Ouest. Fintanto che questa pazzia prevalse, nie li naufra-
gi , ne altra difficoltá poterono levar loro di capo questa 
intrapresa. Non si trovó questo passaggio; Tentusiasmo fi
ní , e con esso la pazzia. Si fissarono i limiti della navi-
gazione , e si approffittó degli errori altrui, senza piü nien-
te tentare in quelle gelate Regioni. Lo stesso é arrivato 
nel mondo intellettnale , má le intraprese, che sonó state 
fatte , non hanno avuto un miglior successo, ne gli esem-
pj , ne l*esperienze hanno prodotto alcuno eíFetto sopra i 
Filosofi , perche essi sonó piü ostinati dei Naviganti; Han-
no errato volendo servirsi del solo lume naturale , ed an
daré avanti ove non si poteva , ed ove i loro Predecessori 
avevano errato tremila anni avanti, onde non hanno accu--
mulato , che un ammasso d*errori sopra quelli degli anti-
chi. Questi moderni Metafisici, che pensano a questo mo
do , sonó innescusabili per due riguardi, primo perché ció, 
che non era , che una semplice cusiositá negli antichi , é 
una presunzione nei nostri. I I secondo h , che coll'andaré 
avanti con questo método , non ponno riparare i l male, che 
essi fanno , trasmettendo alia loro postema un cosi gran 
numero di chimerki Sistemi , per non diré irreligionarj, vo
lendo filosofare piü di la del dovere , ne volendosi persuade-
re , che i l talento dell * uomo é limitatissimo. 

C A -
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C A P O V . 

Delta Geometría, dell' Algebra , delle Matfematiche, 
e della Física. 

OUeste Scienze saranrio da me leggermente toccate come 
quelle , che totalmente dipendono sul principio dai 

mecod; , de quali servir si vorranno , e dovranno i Pre-
cettori secondo la maggiore, e minore profonditá , maggio-
re j e minore abilitá , e maggiore , e minore uso , che ne 
dovranno fare i loro alüevL Suppongo , che nel Noviziato 
abbiano appreso giá l i giovanetti 1' Aritmética , la quale 
considera i l valore , e le proprietá dei numeri, insegnando 
a calcohre con facilita cíoe sommare , sottrare , moltiplica-
re, e dividere , con tutte le rególe ancora delle frazioni, e 
qualche poco di calcólo Decimale. Passando dunque alia 
Geometría si divide questa in Elementare, e Trascendente. 
La Elementare non considera , che le proprietá delle linee 
rette, circolari, delle figure * e dei solidi li piü semplici, 
cioé delle figure rettilinee , o circolari , e dei solidi termi-
nati da queste figure. I I Circolo é la sola curva di cui si 
parla negli elementi di Geometría. La semplici ta della sua 
descrizione, la facilitá con la quale se ne deducono le pro
prietá , e la necessitá di servirsi del circolo per diverse opc-
razioni semplicissime, hanno dato motivo a porlo in ques-
ti elementi , con tuttoció alcunc altre curve, come la Pa
rábola hanno un equazione piü semplice come ancora Y 
Iperhola equilátera di quella del circolo , má la loro des
crizione é meno facile , e le loro proprietá piü difícil! a 
dedursi. Si puó porre nella Geometria elementare la so-
luzione dei Problemi del secondo grado per mezzo delle 
linee rette, e del circolo. La Geometria Trascendente poi 
é quslla,che ha per oggetto tutte le Curve diíterenti dal 
Cerchio , come le Sezioni Coniche , e le curve del gene-
nere piü sublime. Qaesta si occupa ancora nella soluzionc 
dei Problemi del terzo e quarto grado , e dei gradi su-
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periori. L i primi si risolvono per mezzo delle due sezioni 
Coniche, o per mezzo del Circolo, e di una Parábola; gli 
altri si sciolgono con linee del terzo órdine , ed ancor di 
la. La parte della Geometría trascendente , che applica i l 
calcólo diffirenziale, ed intégrale alia ricerca delle proprie-
tá delle curve , si puó chiamare Geometría sublime. Ora 
senza entrare in maggior dettaglio , essendo troppo vasto i l 
campo di tali materie , doppo tanti libri di Elementi di 
Geometría, che sonó dati alie stampe in tanti secoli dop
po quella di Euciide, M. Oairaut pubblícó una Geome
tría con un método piú luminoso , la quale non ha Tari-
dita dei precedenti , e della quale se ne ha fatto grande 
uso; Ma sembrando, che supponga qualche volta senza di-
mostrazione ció, che pare averne bisogno , non serabra i l 
método piü esatto , essendo un raduno piuttosto di propo-
sizioni, che una deduzione esatta delle medesime ; Per lo 
che fá di mestieri d'una catena non interrota di ventá,e 
questo é i l Sistema i l pin natura le , ed i l piü sicuro in 
queste materie. Ció sembrami eseguito nelle Istituzioni di 
Geometría impresse a Parigi nel 1746. appresso de Bure 
l'Aineé, Tutte le proposizioni di quest5 Opera sonó dedot-
te immediatamente l'une daU'altre , e danno occasione 
alia risoluzione d'un grandissímo numero di Problemi cu-
riosi, ed ucilí, la qual cosa spande píacere sopra una ma
teria , che per se medesima h secca , ed arridissima. Per 
tal mezzo , la Geometría elementare e stata posta alia por-
tata della piü teñera gioventíi , come Tesperienza lo ha 
dimostrato , e lo dimostra con non mediocre prolitto. Mi-
glior di questa secondo me fin ora non é uscita frá gíi 
innumerabili libri di Geometría dati alia luce , perció la 
raccomando. 

Riguardo al calcólo, i l libro , che sembrami i l miglio-
re per la gioventü, abbenché alquanto diíicile , sonó li due 
Tomi del Padre Rícati profondissímo s e dottissímo Matte-
matico, aggiungendo ai medesimi ció , che ha scritto su 
questa materia l'Eulero , oltre di che se alcuno vuole im* 
mergersi di piü nelle Mattematiche, puó prendere per le 

ma-
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mani i trattati piíí utili degli AutorI piii celebri, che so-
no usciti, e che escaño ogni giorno ; aggiungendo quello, 
che é di nuovo , e piü chiaro alie partí del corso intero 
di Mattematica di Woiffio. 

Ora venendo alia Fisiea,essendo l'oggetto di lei l'esa-
me di tutta la natura in quanto é sensibile , e palpabüe 
ali'uomo , si vede chiaramente , che questa scienza forma 
la parte piü vasta delle conoscenze umane , perché la ; na
tura varia m diversi rami all ' infinito le sue operazioni. 
Per porre dunque qualche ordine in questa immensa ma
teria , hanno cominciato i Filosoíi a dividere tutte le pro-
duzioni della natura sul nostro globo in tré classi , chia-
mandoli Regni , cioé i l Regno Vegetale, Minerale , Ani-
male. La Bottanica, la Mineralogía , e Tlstoria Naturale 
insegnano dunque cío , che é arrivato alia cognizione deli' 
nomo in ciascuno di questi Regni. La Chimica scompone 
íutti questi corpi, mostrando per conseguenza il modo con 
Ü quale sonó composti , ed avendo ritrovato , che 1'Uni
verso e composto di térra , di acqua , di foco , e di aria, 
che chiamansi Elementi ^ la Física Esperimentale per mez-
zo di osservazioní innumerabili , e di sperienze , ha sco-
perto la maniera con la quale questi Elementi agiscono 1' 
uno sopra l'altro,e gli eífetti, che ne producono. L a co
gnizione dei corpi Celesti , che riempiono i l Firmamento, 
del loro cammino, delle loro proprietá o veré , o verosimili 
é compresa nella scienza dell' Astronomía , má come che 
tutte le cognizioni, che si sonó sopra ció procúrate , si so-
no ottenute coli' aiuto del calcólo, ella h stata posta al ran
go delle Scienze Mattematiche, piuttosto, che collocaria riel 
Sistema genérale della Física, abbenctó Tésame deî  prin^ 
cip) , che producono il moto , e tutti gli eftetti dei corpi 
Celesti, siano della sua sfera. . 1 ̂  

Non dobbiamo maravigliarsi, che una scienza cosí com
posta , e cosí complícata , e profonda , abbia avuto bisogno 
di tantí secoli per arrívare al grado di perfezione oye si 
trova, má non bísogna pero immaginarsi, che sia arrivato 
al sommo ove puó giungere j Imperocĥ  ancora al giorno 

d' oggi 
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d i ©ggí i l píü abile Físico si trova qualche volta arrestar 
to in questa carriera , non essendovi akuno , che conosca i 
principj di tutte le cose , mentre non ha i l Creatore giudi-
cato a proposito di daré a nostri sensi quella perfezione^ 
che sarebbe necessaria per penetrare nella natura , e scot 
prirne le molli segrete con cui agisce, e perció a forza d' 
csperienze , e di osservazioni i Filosofi sonó arrivati a inr 
dovinare alcuni di questi principj, e nulla piú. Non h gran 
tempo, che questa scienza e stata conosciuta nel mondo , o 
per meglio diré ridotta in Sistema. La Física in genérale 
non h stata per cinquanta secoli, che un ammasso di Sis^ 
temi appoggiati gli uni su gli altri, e spesso oposti frá lo
ro. Si erano addottati dei termini barbari , e delle espres-
sioni , le quali non offrivano, che idee confuse. Si dava-
no per spiegazioni certe parole vuote di senso , introdotte 
sotto gli auspicj di qualche nome celebre, má dalle quali 
uno spirito ragíonevole non poteva ricavarne alcun lume. 
Alia fine fd tratta d a i r oscurita della scuola dove ella ave-
va invecchiato sotto l'-autoritá di Aristotile , e si comincid 
un diverso modo di studiare la natura ; In vece di indo-
vinaria , si prese i l partito d ' interrogarla con esperienze, 
onde presentemente sotto le maní, e sotto l'occhio si toc-
ca , e si vede ció , che anticamente con speculazioni , e r i -
cherche vaghe , incerte , e sempre assurde , si desiderava sa-
pere riguardo ai Fenomeni , ed alie loro cause. In questo 
modo si é conosciuto quello, che nei corpi naturali si vede 
d'uniforme , e di costante , e le loro proprietá , ed un cer-
tô  numero di attributi , che la Fisica riguarda come pri-
mitivi; altre proprietá d'un ordine inferiore, che non con-
vengono a tutti i corpi, se non che in quanto sonó in cer-
ti stati,ed in certi circostanze. Si sonó fatte esperienze so-
pra l'estensione dei corpi , e si é conosciuta , e dimostra-
ta la divisibilitá della materia air infinito. La soliditá ,1a 
resistenza , la porosítá ha dato motivo a molte esperienze 
fisiche , come la densitá , la condensazione , la elasticitá , la 
compressione, il moto dei corpi, la dirrezione, la celeritá , la 
quantitá del medesimo moto, la forza, o potenza motrice, 

Y la 
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la resistenza dei mezzi, le forze central!, la fom centrípeta, 
e la centrifuga ,ed il peso, ha dato occasione alia spiegaz o-
ne di molti Fenomeni della natura ; C ió , che si e scoperto 
per mezzo della Bottanica , e dell'Idrostatica , deiridrau-
lica , e delle altre parti della Fisica , egli é maraviglioso, 
ed incredibile , e profittevole al genere umano. 11 risultato 
di tante esperienze, e tante osservazioni si portano in ulti
mo luogo al tribunale della Fisica speculativa , o genérale; 
Perció <|uesta scienza , che per molte migliaia d * anni si h 
chiamata giustamente speculativa, perche non era fondata, 
che sopra vane speculazioni, e sopra supposizioni puramente 
ideaii,ora é appoggiata finalmente sopra 1'esperienze, e so
pra osservazioni, che portano seco i l carattere del' evidenza. 
Ella non forma presentemente alcun Sistema, né ammette alcu-
na Ipotesi, se non doppo essersi assicurata della veritá, e della 
certezza d¿l principio. A quest'effetto s'impiegano tutte le 
scoperte , e tutti l i travagli delle Scienze a lei subordina* 
te , servendosi delle loro operazioní per ritrovare, e ragio-
nare sopra li medesimi principj. L a Mineralogía, la Bot
tanica , la Zoología , la Chimica , la Notomia , la Fisio
logía , la Patologia , quasi tutte le parti della Medicina, 
la Geografía Fisica, 1' Acrometria , la Pleteorologia , la 
Fisica esperimentale, tutte le parti delle Mattematiche, e le 
scienze particoíari , che sonó comprese sotto questo nome 
in genérale tutte sonó del dipartimento della Fisica genéra
le , e ciascuna di esse concorre piü o meno z sommini-
strargli dei materiali per le sue operazioni sublimi, mentre 
quando con tali aiuti ella si h assicurata della veritá di 
ció , che é , e non dubita dei fatti, alio ra ella vi appli--
ca i l raziocinio | i piü profondo , i l piü sottile ^ i l piü 
astratto , per trarne conseguenze giuste, e per stabilire prin
cipj generali fondati sopra questi medesimi fatti , sopra le 
leggi Uní versal i della natura , sopra i corpi Celesti , ed i l 
vero ordine dell'Universo, sopra gli Elementi, e sopra la 
loro reciproca azione, sopra le Meteori, sopra i corpi v i -
sibiii, e palpabili, sopra la generazione di tutti gli Enti 
in genérale, e sopra quella dell' uomo in particolare , so-

pra 
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pra tutte le produzioni delJa Natura in tutti lí tre Re-
gni, ricercando in íine a render ragione, in quanto, che 
i deboli lumi dello Spirito Umano sonó capad, di tutíi i 
Fenomeni del Cielo , e della Terra. Ommessi tutti gli 
altri Sistemi , i l Celebre dell' Attrazione ritrovato , e pro-
posto dal Cavaliere Isaac Newton i l piü gran Fisico, che 
sia stato giammai é quello , che ha dato maggior lume , 
e maggior sicurezza alia spiegazione dei fenomeni naturali. 
Fino a lui si era trattata la Física come si compone un 
Romanzo , ove tutto é verisimile , e milla vi h di vero. 
Egli prese una strada diversa, e nuova per scoprire la 
veritá. L ' operazioni Chimiche, le leggi della gravitazione, 
i l potere delle forze centrali, in una parola tutte le .psser-
vazioni , e tutte le esperienze possibili concorsero a provar-
g l i , che gli corpi hanno una tendeim naturale, che loro 
attrae un verso If altro, e questa proprietá dei corpi la chia-
mó Attrazione, questa é cosa di fatto, e demostrativamen
te provata. Ora se questa forza di gravitazione, o di at
trazione agisce sopra un corpo , ella agisce sopra tutte le 
sue parti , e se questo potere é collocato nel tutto , egli 
10 é senza dubbio nella meta , nel quarto) e nell' ottava 
parte , e cosi all* infinito. Perció l i corpi devono necessa-
riamente attraersi reciprocamente in ragione del volume della 
loro massa. Má come ogni forza ss indebolisce, e diminui-
sce per la lontananza, l i corpi devono attraersi in ragione 
della loro distanza , e della loro vicinanza. In quanto a la R i ~ 
fulsione, o la forza repeliente , la quale si suppone egualmente 
in tutti li corpi come una proprietá inerente , non si vede la ne-
cessitá di ricorrervi per provare, che per la attrazione li corpi, 
e sopra tutto l i corpi Celesti non saprebbero cadere T uno 
sopra 1*altro, confondersi, e schiacciarsi; perché come tut
to F universo é seminato di corpi, e che ciascun corpo Ce
leste non h isolato , anzi é circondato a dritta, a sinistra, 
sopra, e sotto da altri corpi a distanze ineguali; i qua-
11 sonó dotati della forza attrativa , tutti questi corpi devono 
necessar i amenté attraersi V uno 1' altro nella ragione del quadra-
to della loro massa, e delle loro distanze rispettive, senza che 
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Vi sia bisogno di moltiplicare i principj, e di supporre una 
virtü ripulsiva differente dalla attrativa. Comunque ció sia 
T attrazione é divenuta il principio, che fa muovere tutta 
la Natura. Newtono vi ha applicato i l calcólo i l piü su
blime, vi ha misurato la grandezza, e le distanze dei cor-
pi Celesti, ha pesato gli Astri, ed ha avuto i l coraggio 
di calcolare quanta materia contiene i l Solé , e quanta se 
ne ritrova in ciascun Pianeta. In fine comeché i l vuoto era 
necessario al suo Sistema, egli prova , con raziocinio , e 
con esperienze , che i l pieno é impossibile , e richiama 
i l vuoto , che Aristotile, e Cartesio avevano baudito dal 
mondo . Tali sonó stati gli sforzi felici di questo grande 
Uomo. Onde chi vuole applicarsi alia Fisica, é necessario 
studiare prima d' ogni cosa questo Sistema nelle di lui ope
re , poseía por mano , se piace, ai Saggi di Fisica esperi-
jnentale di Mussembroeck, Desagoulier, Gravessand, e fi
nalmente dell'Abate Nolet, e di altri insigni Filosofí. 

C A P O V I . 

Della Filosofía Mor ale, della Prudenza comme > o sia 
in genérale della Política, 

LA Filosofía Morale h la Dottrina dei costumi, e la Scien-
za di ben condurre la vita, e le proprie azioni. Ora 

come tutte le nostre azioni , la catena delle quali forma 
i l corso del vivere , e caratterizza li nostri costumi, devono re-
golarsi sopra i nostri doveri , ed avendo noi dei doveri da 
osservarsi verso Dio , verso noi stessi, e verso gli uomini. 
nostri Simili, considerati ciascuno in particolare , e verso la 
societá in genérale, ne segué, che questa scienza é divisa in 
molti rami, e Dottrine particolari, che sonó tutte di uaa 
tale importanza , ed estensione , che ciascuna merita di 
esser trattata separatamente. lo pero non parlero , che della 
Filosofía Morale, o sia Etica come la piü necessaria a* 

" costumi de' Religiosi, aggiungendovi qualche cosa della pru-
denza in genérale, o sia della Política, affinch^ dandosi 

una 
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una occasione, non si tro vi nc Religiosi tale ignoranza , 
che facendo di mestieri non possino in quakhe circostanza 
daré un consiglio. Lascio da parte i l dritto della natura, 
ed ü dritto delle genti a chiunque volesse poi applicarvisi, 
particolarmente nella supposizione di dirrigere Anime, e Con-
fessare, poiché io non credo bastevole solamente sia per 
tale difficile esercizio la Teología Morale , potendosi daré 
dei casi , ne quali facci d' uopo far uso deir una , e dell' 
altra delle accennate scienze. Dunque la Filosofía Morale 
non fá che insegnare i l modo , con i l quale deve Y uomo 
regolare tutte le sue azioni per essere virtuoso , e conseguen-
temente felice. Non trattaró qui dclla natura dell' uomo , c 
principalmente della sua volontá, esaminando la inclina-
zione Morale, che la volontá deve acquistare per determi-
narsi al bene , ricercando l i mezzi piú propri a daré alia 
volontá umana questa capacita, e questa inclinazione; ció 
si ritrova in qualunque libro di Filosofía Morale, e dai 
nostri si potrebbe trattare nella Metafísica quando si parla 
delle potenze dell' Anima; Per la qual cosa io non parlero, 
che della felicitá, alia quale ogni uomo aspira, dedu-
cendola maggiore dalla nostra Religione, considerata F i 
losóficamente , con osservare soltanto i mezzi, che il Cr i -
stianesimo propone per esser felice. L i Filosofi di qualun
que tempo hanno conosciuta 1' importanza della ricerca della 
felicitá , e ne hanno fatto i l loro principale studio. Pero 
se non hanno trovato la vera strada, hanno camminato non-
dimeno per sentieri , che vi si avvicinavano.r Non voglio 
entrare nel dettaglio delle opinioni di tutti questi grandi 
Uomini , né esporre le differenze, che hanno potuto ritro-
varsi nei sentimenti di coloro, che generalmente erano del 
medesimo parere. G l i uni riguardando i l corpo come il solo 
istrumento della nostra felicitá , e della nostra infelicitá , 
non conobbero piacere*, che quello, che dipendeva dalle 
impressioni , che gli oggetti esterni fanno sopra i nostri 
sensi, lo stesso intendasi del displaceré. Gli altri dando trop-
•po air Anima , non ammisero , che i piaceri, e le pene, 
che ella trova in se medesima: Opinioni tutte due ugual-

mente 
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mente lontane dal vero. Le impressioni degli oggetti sopra 
i nostri corpi, sonó sorgenti di piacere , e di pene, e le 
operazioni della nostra Anima lo sonó ugualmente. Tutti 
questi piaceri, e tutte queste pene , abbenché éntrate per 
di verse porte non sonó , che percezioni dell' Anima, nelle 
quali éssa prova piacere, o displaceré, e le quali produco-
no momenti felici» o infelici • Non si tema adunque di 
paragonare 1Í piaceri dei sensi con l i piaceri l i piú intellet-
tuali ^ lie facciamoci T illüsione di credere, che vi siano 
piaceri nieno nobili gli uni, che gli altri, essendo i piace
ri piü nobili quelli» che sonó i piü grartdi: Intendasi questa 
Proposizione nel vero Gattolico senso* Alcuni riguardarono i l 
corpO come cosa a noi straniera , e pretesero , che si potes-
se arrivare a non sentiré gli accidenti, ai quali h sogget-
to, e gli altri ugualmente ingannati credevano, che le im
pressioni esterne sopra i l corpo potessero talmente occupare 
1'Anima, che la rendessero insensibile alie sue riflessioni. 
Tutti i piaceri, e tutte le pene, appartengono all' Anima. 
Qualunque si sia V impressione, che fá un oggetto esterio-
re sopra i nostri sensi, egli non sará, che un moto físico, 
e giammai un piacere, né una pena, se questa impressione 
non si fá sentiré all' Anima. Tutti l i piaceri , e le pene , 
non sonó , ehe queste percezioni; la sola differenza consiste in 
ció, che gli uni sonó eccitati con T intromissione degli oggetti 
esterni, gli altri sembrano attaccare 1' Anima sola; i pri-
mi si dicano piaceri, e pene del Corpo , gli altri piaceri, 
e pene dell' Anima . Dunque quelli del corpo sonó somme 
di momenti felici, ed infelici, di beni, e di mali, quel
l i dell' Anima sonó anche essi somme ugualmente; non bi-
sogna tralasciare né gli uni , né gli altri, má fá d' uopo 
calcolarli , e tenerne contó. Considerando pertanto la natu
ra dei piaceri, e delle pene del corpo, si vede ad eviden-
za , che i l piacere diminuisce per ¡la durata, e che la pe
na aumenta. L a continuitá delle impressioni , che cagionano 
li piaceri del corpo indeboliscono 1' intensitá, e 1' intensitá delle 
pene si aumenta dalle impressioni, che cagionano; le dimo-
strazioni di cid sonó troppo chiare, ed andarei troppo in 

lun-
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lungo se le provassi. Esaminando ora i piacerl, e le pene 
dell'Anima, avanti di entrare in questo esa me bisog na de
finirle esattamente per non confonderle con altre di leí 
affezioni , le quali non hanno , che i l corpo per oggetto1. 
Contar non si deve frá piaceri dell'Anima quello , che un 
Homo prova a pensare, che egli accresce le sue richezze , 
o quello che egli risente nel vedere di poterle accrescere , 
poiché questo non é , che un rapporto a piaceri del cor
po procuratili da tali mezzi; nel medesimo modo non si 
devono contare frá le pene dell' Anima le pene d' un uo-
mo, che perde le sue richezze, essendo ció evidentemente 
relativo ai corpo. Per la qual cosa sembrami, cha 1 piace
ri deil' anima si riduchino a due generi di percezione , 1* 
una che si prova per la prattica della giustizia, 1' altra per 
la veduta della veritá , e le pene della medesima ridur si 
debbono alia mancanza di questi due oggetti. Intendo per 
prattica della giustizia i l compire a ció, che é proprio do-
vere, e per veduta della veritá la percezione , che si pro-
va quando si e soddisfatto dell* evidenza, con la quale si 
veggono le cose. Ora questi due generi di piaceri sonó ben 
diversi, e d* una natura opposta a quella dei piaceri del 
corpo. In vece di passare rápidamente sonó durevoli, la du
rara , e la repetizione l i accresce, 1' Anima l i risente in 
tutta la sua estensione; i l godimento di questi piaceri , in 
rece d'indebolire 1'anima, la fortiíicano, E in quanto alie 
pene , che si provano allorché si e mancato al proprio do-
vere, o al non poter scoprire una veritá, ancor qneste dif-
feriscono estremamente dalle pene del corpo , egli é vero, 
che 1' idea di quella mancanza é una pena doiorosissima , 
má dipends sempre da noi T evitarla, e la medesima idea 
é i l suo preservativo, poiché piü é sensibile, piü ci allontana 
dal pericolo di rissentirla. Ed in quanto alia pena, che si 
prova nella ricerca d' una veritá, che non si puó scoprire, 
i ' uomo saggio allora non si attacherá se non se a quelle , 
che gli sonó utili , e le scoprirá fácilmente. 

Ció posto non vi sonó, che due mezzi per rendere la 
nostra condizione migliore i 1' una consiste ad accrescere la 

som-
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somma deí benl, T altra a diminuiré la somma dei malí.' 
In questo calcólo la vira del Filosofo deve essere impiega-
ta. Degli Antichi credettero alcuni, che non bisognava se non 
che accumulare piü piaceri, che fosse possibile , gli altri 
non cercare , che a diminuiré le pene , lo che pare i l di
stintivo delle duc Sette degli Epicurei, e degli Stoici. In 
tanto , che si considera solamente lo stato presente , tutli i 
piaceri sonó del medesimo genere, quello cioe, che nasce 
dalT azione la piü brutale, non cede a quello , che si tro
va nella prattica della virtíi, e le pene , e dolori, che si 
sentono per 1' applicazione del ferro, e del fuoco, possono 
essere paragonati a quelli, che prova una Coscienza Cri
mínale , essendo le pene, e l i piaceri soltanto percezioni 
dell'Anima, má fá d'uopo per vederne la differenza cal-
colare T intensitá , e la durata. 

Ecco fin dove la ragione sola puó arrivare , vediamo 
ora se la ragione rischiarata con nuova luce puó andar piü 
lontano, e se puó insegnare mezzi piü sicuri per giunge-
re alia felicita , o almeno per tendere la nostra condizione 
migliore. Non si esaminerá quí la Religione, se non se 
riguardo a questo oggetto , e si prenderá i l Cristianesimo 
con la sola Filosofía , paragonando la Morale dell' Evange
lio a qnella dei Stoici. 

I I Sistema Stoico si riduce a queste due parole. JSfott 
jjensar , che a te stesso, e sacrifica tutto al tuo riposo. 
Ama Dio con tutto i l tuo cuore, ecco la Morale di Cristo, 
ed ama gli uomini come te stesso , cioé Dio é V ordine eter
no , il Creatore dell' Universo , 1' Onnipotente , i l Saggio , 
e i l tutto buono. U uomo é la di lui opera composta di 
un corpo , che deve per ora perire, e d'un anima, che 
durerá eternamente. Queste due idee stabilite bastano per 
far conoscere la giustizia, e la necessitá della Morale Cri
stiana. Amare Dio con tutto i l suo cuore b lo stesso, 
che essere interamente sommesso all' ordine, non aver altra 
volontá, che quella di Dio , e non riguardar se , che ris-
petto a ció, che si h a suo riguardo . Amar gli uomini 
come se medesimo, non e, che una conseguenza del pri

mo-
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che gli ponno fare h un nulla paragotiato alie ragloni che 
egli ha per araaili. Riguardo poi ai beni, che lo Stoicismo, 
cd i l Cristianesimo promettono, come potrebbero parago-
narsi? Uno limita tutti i suoi vantaggi alia vita presente , 
l'altro oltre questi vantaggi, che procura per le strade 
oneste, spera altri in paragone de quali, perché eterm, quel-
l i spariscono. Lo Stoico, ed i l Cristiano é sempre pronto 
a lasciare la vita, má il primo la lascia per ncadere nel 
niente, o per perdersi nell'abbisso degli Eati (e di questi 
Stoici ve ne é gran quantitá al glorno d'oggi) , i l seeonao 
lascia la vita per cominciare una nuova vita eternamente 
felice . Tutti i beni, che promette la Filosofía ^ Stoica si 
riducóno ad un poco di riposo nel corso d'una vita brevis-
sima, má un tale riposo non vale le fatiche che costa 
per arrivarci. In oltre allor, che lo Stoico sará gmnto ad 
essere felice o impassibile, si puó diré , che egli non avra 
acquistata la sua felicita, o i l suo riposo, che ^ spese 
degli altri uomini, o almeno rifiutando loro tutti i suoi 
soccorsi. Toco importa , diceva i l capo di questa Setta, che 
i l tuo servo sia vhioso, furche tu conser-vt la tua tran-
mllitd. Qual diíferenza trá questa disposizione di cuore, e 
i sentimenti di umanitá, e di tenerezza , che i l Cristiano 
ha per tutti gli uomini: Occupato sempre a loro esser uU-
le non teme né fatiche, nh perigl i , traversa i Man se fa 
d' uopo , si espone ai piü crudeli suplicj, per rendere feli-
ci uomini, che non ha mai veduti. Figunamoci due Iso-
le, una ripiena di perfetti Stoici, 1'altra di perfetti C n -
stiani Dell'una ciascun Filosofo Stoico ignorando le dol-
cezze della confidenza , e dell' amicizia , non pensa , che 
a sequestrarsi dagli altri uomini. Egli ha calcolato cío , 
che ne puó aspettare , e l i torti, che ponno fargli , onde 
ha rotto qualunque commercio con loro; aU incontro quale 
armonía non si ttoverá nell' altra Isola ? Nei bisogm, che una 
vana Filosofía non potrebbe dissimulare, sempre h soccorso 
dalla eiustizia, e dalla carita. Queste hanno legato tutti gli uo
mini sli uni adi altri, ciascun felice della felicita d altrui 
si trova contento dei soccorsi, allorché gli puó daré ancora 
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a spese del proprio commodo. Questa idea bastevole sia , per 
poter farc un Trattato d'una eccellente Filosoíia Morale, e 
senza entrare in pedantería , volendo farne uno sublime 
si puó vedere epel che é stato raccoko nel Libro intitola-
to Recueil des plus Excellens traites sur le honkeur extrait 
des meilleurs Auteurs anciens,, et mcderns. 

La felicita dunque da ció , che si é detto , é i l fine, a 
cui aspirano gli uomini; E la politica in genérale e 1'ar
te d'arrivare a questo fine , onde ruomo deve dirrigere le 
sue azioni di modo, che esse siano giuste, decenti, ed mi
l i . L 'E t ica insegna ció, che é giusto , e decente, la Po
lítica ci da alcune rególe per ció , che h utile» Come gli 
oggetti , o H fini differenti , che gli uomini ̂  si propongo-
no nella carriera di questa vita , sonó diversi, e che le di
verse: sítuazioni , nelle quali essi si ponno ritrovare, zaria
no all'infinito , egli é impossibile prevedere tutti li^ casi, 
e somministrare rególe 111 dettaglio ; percio la Política sí 
contenta di ricercare le principali sítuazioni della vita , di 
cui l'uomo é suscettibile, e daré a lui i principj, de qua
l i egli puó fare un applicazíone felice per condursi sag-
criamente. Senza molto studío si conosce chiaramente , che 
la Política non é in fondo, che la prudenza , l'arte cioé 
di condursi , e dirrigere le proprie operazioni in modo , 
che ne resulti una giusta utílitá , la quale ottiene 1' appro-
vazione ancora dagii uomini di mérito , e da bene. Non 
intendo di quella cattiva Politica, con cui si cerca l'utile 
proprio per tutte le strade anche col danno altrui. 

In ciascuna azíone noi abbíamo a considerare quatro 
Ogretti. 11 fine , che uno sí propone; le facoltá, o le dis-
posizíoni naturali di ciascun uomo in particolare per arri-
varvi ; l i mezzi da impiegarsi per giungervi ; e li osta-
coli o naturali , o accessori, che si incontrano , e che fá 
di mestíeri di superare. L i trattati di una sana Politica 
sviluppano questi oggetti , e prescrivono- rególe generali, 
che conviene d'osservare. E come nella maggior parte 
delíe azioni della vita noi abbíamo bisogno del soccorso 
altrui , per arrivare al uostro fine , essa per strade rette 
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indica li mezzí , per riconoscere negl'altri uomini , se vi 
sonó disposizioní per concorrere alie nostre vedute. Percló 
ella insegna a penetrare i loro talenti , i loro caratteri, i l 
loro umore , le loro inclinazioni, la loro abilítá f i loro fi-
ni , le loro virtü ugualmente , che i loro vizi , a fine di 
metterli in stato di trarne partito dalle une , e dagli altri 
senza pero dame occasione , e concorrere al male. Oltre di 
ció la Política somministra istruzioni salutari per tutti i 
stati della vita , come i l giovane cioé debba condursi, per 
arrivare al suo fine nelle Scuole , nelle Accademie, ed Uni-
versitá , nei viaggi , nella societá in genérale , con i Supe-
riori , e con gl ' inferiori, con le persone dell'uno e dell'al-
tro sesso , nel commercio ordinario della vita , alia Corte , 
a l l ' Armata, nello stato del Sacerdozio , in quello di Com-
merciante , o di nomo di lettere , di artista , di artigiano 
ec. come Magistrato , o Cittadino, come Padre di famiglia, 
o parte di famiglia , come padrone , o servo , nello stato 
di Matrimonio o fuori, come Ministrólo impiegato al Gc-
verno , o come suddito obbediente al medesimo , prescri-
vendo sempre massime di saviezza per ciascun stato in par-
ticolare. Non si ferma qui la vera Política , má insegna 
di radrizzare gli errori , e i proprj torti, e rivolgerli , e 
confessarli in modo , che ne resulti i l minore svantaggio 
possibile , e qualche volta ancora vantaggio , ed onore , e 
condursi nella prosperitá ugualmente come nella avversitá, 
ed infelici situazioni. Finalmente non solo mostra i mezzi 
generali per arrivare al fine , che uno si propone, raá an
cora per sormontare gli ostacoli , che ponno opporsi alie 
proprie vedute. Insegna , che cosa é i l ridicolo , la facilita 
con la quale l'uomo puó cadervi , se non é costantemen-
te attento , 11 scogli , che bisogna evitare a questo riguar-
do , li danni , che si corrono , e le conseguenze funeste, 
che resultano dal ridicolo. 

I I Consiglio finalmente é ancora un oggetto importan-
tissimo della Política in genérale , o sia della Prudenza. 
Non intendo qui per questo nome quel Consiglio , che T 
uomo saggio da a se medesimo in ogni sua azione per 

con-
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condursi rettamente nella vita, má quello , che deve daré 
a suoi amici , a suoi compagni , e a tutti gli uomini, in 
íine , che lo cónsul taño, e che egli deve riguardare come 
fratelli. L a Política l i somministra massime per la veritá', 
e la buona fede, che deve collocare nei suo consiglio, per 
la pmdenza ,1a precauzione , la circospezione, che fá d'uo-
po impiegarvi , a causa della situazione , nella quale si 
trova la persona , che vuol essere consigliata , per le cir-
costanze, che accompagnano i l caso , che devono essere ben 
pondérate, e pésate , in somma per tutti gli oggetti , che 
sonó relativi a questa importante materia. Quindi é , che 
la Política genérale,© sia la Prudenza comune é una teo
ría ragionata, un corso completo per la condotta utile della 
vita , e per dirrígere la nostra pellegrínazíone sopra la tér
ra , di modoché si possa vi veré nel mondo , sícuramente, 
giustamente , onestamente, religiosamente , e con un santo 
piacerp. ^Desíderarei perianto , che insegnandosí a giovani 
Relígiosi la^ Morale Filosofía ? tanto necessaria al loro sta-
to piü degli altri, secondo i l método divisato di sopra , vi 
si aggíungesse ancora un bastevole Trattato delle cose ac-
cennate fin qui. 

C A P O V I L 

Dello Studio della Teología. 

T A Teología sopranaturale, o Teología propriamente det-
X - ' ta é una scíenza , che fondandosi sopra príncipj rive-
lati , deduce delle conseguenze , tanto sopra Dio , la di luí 
natura , ed i suoi attributi, quanto sopra tuttoció , che rí-
guarda lui , donde ne nasce , che la Teología , aggíun-
gendo nella sua maniera di procederé I 'uso della ragione, 
alia certezza della rivelazione, ella é fondata in parte nelli 
lumi della rivelazione, ed in parte su quelli della ragio
ne. I Teologi hanno il costume di trattare sui principio 
della digmta , deir utilitá , della necessítá di questa scíenza, 
onde 10 mi rímetto a loro , ed a tante lunghissime díser-
taziom fatte su tali soggetti, ristringendomi a dir qualche 
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cosa del método di trattar questa scienza. L a Teología la 
ristringo a distinguersi in positiva , ed in contoversia. La 
positiva é quella , che ha per oggetto di espori'e , e pro
vare la veritá della Religione per mezzo de Testi delk 
Scrittura conformente alia tradizione de Padri , delle deci-
sioni de Concilj, trattandole come hanno fatto i Padri della 
Chiesa. Le controversie poi si trattano colla Dialettica ^ 
colla, forma sillogistica usitata nelle scuole , i l qual meto-
do io non pretendo condannare , essendo molto piü como-
do , má sembrami , che avezzí troppo la gioventíi al pla
ceré della, disputa , donde ns nasce poscia lo spirito del 
partito nella spiegazione de Testi de Padri, i quali s' in-
terpretano secondo la propria maniera di pensare, e secon-
do le idee, che con la Scolastica forma vengono suscítate. 
Con tuttoció questa maniera non deve disprezzarsi accos-
tnmandosi i Giovani ad uniré la sicurezza del raziocinio all 
interpretazione de Padri. Pero non si é mancato di mé
todo nelle Scuole Cristiane fin quasi al duodécimo se
cólo per non aver gl' Antichi dato un corso ^ di ^ Teolo
gía intero, come si fá presentemente con empire il mon
do d'una quantitá di volumi senza , che la Religione v* 
abbia acquistato. Oltre di che a me sembra , che s'ap-
prende piü tostó i titoli dei trattati, di quello , che si va-
da nel fondo, come si farebbe eolio studio regolato , 6 pe
netrante de Padri della Chiesa. Forse che si sonó essi con
tentad nelle Opere Polemiche , e Dogmatiche loro in tut-
ti i secoli , nelle quali si stabiliscono i diversi Dognú della 
Religione d'esporre semplicemente la fede della^ Chiesa, 
c portare i passaggi delle sante Scritture , e servirsi della 
tradizione? Essi puré hanno fatto Tuso del raziocinio e 
della Dialettica con grandissima forza , e vigore , quantun-
que generalmente non si servissero de termini di maggiore, 
o di minore per schiarire , e sviluppare le conseguenze ele 
principj , che sonó stabiliti nelle Scritture, ê  nella tradizio
ne , e per convincere d' errore le false illazioni , che g l ' 
Eretici ne deducevano. Forse che i Padri non hanno im-
piegato i principj della ragion naturale , le sottigliezze della 
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Dialettka , alcuni passi di Filosofi , e Storici , quando b 
stato di mestieri, ritrovandosi puré nelle loro Opere senza 
i l método Scolastico , le proposizioni, le pmove, le obiezio-
n i , le risposte solide , chiare , ed adecúate alia diikoltá de-
gli avversarj? 

Ora posto ció non si puó negare senza far violenza 
alia veritá , che frá tante differenti spiegazioni de Testi, 
e dei Padri , che s'incontrano in tanti volumi dei Teolo-
gi moderni, no ve ne siano alcune, che sembrano foadate 
sopra speculazioni astrattissime, sopra sottigliezze spinosissi-
me , e sopra interpretazioni equivoche , eíFetto d'immagi-
nazioni riscaldate , le quali sostenute poi da poco prattici 
seguaci del medesimo Sistema hanno essi secondo i l pro-
prio capricio , o la propria inclinazione , dimostrata l'ese-
cuzione d'alcuni articoli della nostra credenza , o facilissi-
ma , o difficilissima, spargendosi cosí frá loro i l Pomo della 
discordia nelle cose piü sante , e piú sicure. lo vorrei al
zare la mia voce linché udisse 1* intera posteritá , scongiu-
randola di non permettere, che si esponga piü la nostra 
Religione a tanti Sistemi Tuno contrario all'altro nel spie-
garla , e non volere , che chiunque possa dichiararsi Teó
logo , non avendo Iddio voluto sicuramente fare di tuttí 
gli uomini tanti Teologi; presunzione , che hanno d'esser
lo tutti quelli , che sonó dedicati alP altare. Non si puó 
bastevolmente piangere, e lamentarsi * che la Chiesa Cat-
tolica , Chiesa del Dio di pace, e d'una dottrina si chia-
ra , e si semplice , come quella dell'Evangelio , sia stata 
involuta di tenebre dalle dispute dei Fedeli medesimi. Ora 
come che si vuole dagli uomini penetrare piü inanzi di 
ció , che si deve, e che la verita é diíicile a ritrovarsi in 
tutte le cose , e principalmente in,materia di controversie 
ove rambizione,e l'interesse la ricoprono spesso di nubi, 
e che gli uomini hanno una maniera di vedere gli ogget-
ti tanto diferentemente gli uni dagli altri , e che l * erro-
re comparisce nel mondo quasi sempre sotto la maschera 
della veritá, credo necessarissimo do ver pensare un rimedio 
se non del tutto efíicace almeno,che con questo si sfugghi-
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no molti scogli, ne quali s incontra chi si sia, i l quale ab-
braccia i diversi Sistemi delJe Scuole abbenche tutti Catto-
lici, ne alcuno condannato dalla Chiesa. Per la qual cosa cre
do io necessario essenzialmente avvertire, che la Polémica é 
utilissima alia Teologia in genérale , má ella é una discipli
na da trattarsi con moderazione, e prudenza, posciaché Tarte 
della disputa generalmente puol esser dannosa , e massima-
mente quella, che serve per interpretar cose sistemáticamen
te appartenenti alia Religione , essendo i libri , e le carte 
scritte per lo piü, le quali i Precettori danno a suoi allie-
vi , parziali al Sistema dei Professori , che l'insegnano. 

Qnindi é doppo che i l Prcetíore ha date a Giovaní 
industriosi quelle rególe necessarie, che devono premettersi 
a quello utilissimo studio , cioé un ordine regolare , che 
si richiede nella distribuzione deile materie , una catena 
seguita delle medesime , le prime definizioni giuste , le 
-divisioni esatte , con raccomandar loro sempre argomenti 
solidi , prove ichiare , citazioni concludentr , indicando anco
ra i termini dell'arte, che gli sonó proprj, e che Tuso ha 
consacrati alia Teologia col spiegarli chiaraments come an
cora le espressioni dei libri ricevuti da tutta la Chiesa ; 
le quali non si ponno cangiare , alterare , o rigettare senza 
far nascere confusione nelle idee , e nel Sistema genérale 
della Cattolica Religione ; Prima di fare altro passo sará 
indispensabile di porli al fatto delle pruove per le quali si 
dimostra la veritá , 1'autenticitá , e la divinitá dei libri sa-
cr i , e Canonici , essendo questo i l fondamento di tutti li 
Dogmi della postra Religione, ed i l punto d'appoggio sul 
quale riposa tutta la dottrina Cattolica. Doppo ció si in-
segni loro il modo di leggere le Sante Scritture , ed i Santi 
Padri dando loro un idea della diversitá dell' elocuzione dei 
medesimi , dovendo essere questi Libri il loro pascólo , ed 
i l loro studio. Finalmente cominciando ad entrare sü qual-
che punto , il quale tiene le pruove nei suddetti Libri , senza 
far loro scrivere quattro pagine da un Precettore imbevuto 
giá di un suo particolare Sistema , portino le pruove dell' 
assuuto , le deduchino, vi applichino i l raziocinio , e con 
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questo s* impossessino del!' assunto non giá su i scritti, má 
su i Libri grandi del Testo della Scrittura, o del Santi Pa-
dri. Nei primi tempi fá d' uopo , che i i Dotto Precettorc 
conduca i giovani allievi per le mani, non essendo questo 
método da principio i l piü facile. Si riduce pero a questa 
sola veduta , che l i studj , cioé la Teología s'impari nei 
fonti originalmente senza copiarla dai scritti dei Maestri, 
facendo cosi a se medesimi un linguaggio proprio per tali 
materie, imparando a memoria , e le Sante Scritture, e i 
Padri della Chiesa , che appartengono al Dogma , che si 
tratta. 

Quando si puó , é assolutamente sempre meglio ceí-
care per quanto é possibile 1 ' intelligenza degli Autori ne-
gl'Autori stessi piuttosto, che ne loro Commentatori. Forse 
10 sonó troppo rigido , e troppo trasportato contro i Siste-
mi nella Teologia, e contro lo spirito di partito , che te
mo di eccedere di la del dovere ; Má per altra parte veg-
gendo, che coi SIstemi non s' impara niente di piü , e che 
essi hanno nei mondo fatto piü male, che bene , ho adot-
tato i l partito di cacciarii tutti , e suggerire , che s'impa
ri questa scienza ne fonti medesimi , e non nelle carte de 
Precettori prevenuti , per garantiré l i studiosi di questa 
scienza dai sistematizare ; Sü due dita di terreno si sonó 
srlzati molte volte vasti Edifizj , e vi sonó stati i suoi Car-
tesi anche nella Teologia , ed i Microscopisti , che hanno 
veduto coll'immaginazione riscaldata. Questo inconvenien
te non é caduto ne mediocri, e nei tranquilli ingegni , má 
nei grandi, e fervidi, i quaii hanno creduto vedere sempre 
11 falso , ed i l cattivo negl'altri , come accade nella preven-
zione madre molte volte di ammirabili delirj ; chi vede, 
chi legge , chi studia senza posatezza si lascia fácilmente 
dalla fantasía, e dalla aecutezza dell'ingegno trasportare a 
sistematizare , o a seguir qualche Sistema da altri giá for
mato ; má chi ha le vedute piü lontane, se scopre come si 
son formad , e come ponno formarsi altri Sistemi , conos-
ce ancora come ponno distruggersi. 

Per la qual cosa concludo cosi. Nello studio della Teo-
Aa Jo-
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logia , snpponendo io giá bastevolmente ínstruttl i Giova-
ni negl'Elementi della Lingua Greca, e Latina come an
cora in buona Lógica , e Metaíisica , con un Precettore dot-
to, e sav¡o,e conoscirore a fondo de SS. Padri , potranno 
essi far molto proíitto , se studieranno ne Testi Originali 
le questioni Teologiche deducendone le pruove , e traendo-
ne da se medesimi g r argomenti , col sciogliere le difficol-
tá , che si ponno fare , o sonó state fatte , e facendo essi in 
certo modo que'scritti , che sogliono darsi fatti da Maes-
tri , particolarmente imparando a memoriia i Capi interi 
de medesimi SS. Padri , e delle SS. Scritture. In Som-
ma ció , che dovrebbe fare a loro un Precettore , farlo essi 
a lui , i l quale puó raddrizarli nel cammino , se mai de-
viassero dal vero , dandogli quei lumi , che la di lui Dot-
trina , la di lui prattica. nelle materie gli potra suggerire. 
lo posso assicurare , che avendo , sonó giá alcuni anni', 
proposto questo método ad un Dottissimo uomo, cgli lo 
pose in prattica con tré giovani , a quali aveva egli se-
condo i l costume comihciato ad insegnare la Teología , e 
mi ha assicurato aver essi fatto tal proíitto in guisa , che 
dcppo due anni , egli non faceva , che dar loro i l titolo 
de trattati , e delle questioni , indicandoli quei libri, de 
quali si dovevano serviré , e mostrando le differenze de 
tempi , e de soggetti contro i quali i SS. Padri avevano 
scritto , donde essi deducevano i l Dogma con tal forza, e 
tali pruove, unendo i Testi e delle sante Scritture , e de 
medesimi Padri, che non- saprei , essendo stato qualche vol-
ta testimonio del frutto del loro studio, qual altro Teólo
go consumato in quei Trattati potesse esser meglio fondato. 
Ció non ostante con tutto,che mi sia dichiarato per questo 
nuovo método, non sonó tanto ardito di condannare quello 
che si é fin ora usato generalmente purché peró non ecci-
ti spirito di partito •, mentre mi si potrebbe opporre , che 
jo mi voglio abusare della critica condannando alia rinfu-
sa tutti l i Sistemi , ed in certo modo volendo chiudere gl' 
occhi alie bellezze d'una cesa, perché non si puó a meno 
di non aprirli sopra i difetti , che vi si ritrovano. Epure 
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questa é la condizione delle Opere umane. E tale é la eos-, 
tituzione degli uomini, che non si ritrova bene alcuno pu
ro , e senza mescolanza di difetto ; má i l talento consiste a 
conoscere i l cattivo per evitarlo , e a profittare del bene 
per farne uso. Conviene accordare pero , che per quanto 
utile possa essere i l sólito método delle scuole , la bellez-
za , la regolaritá, e T ordine , che si ritrova nella kttura de 
Santi Padri offrono una immagine piü chiara , e piü dis
tinta delle verita , le quali non essendo oífuscate da ter-
mini scolastici per ridurle al proprio Sistema , eccitano piü 
vivamente la nostra attenzione , ed alia loro ssmplice nu-
dita ognuno attacca piü costantemente , mentre ella é piü 
luminosa , e perció maggiormente piace al nostro spirito 
tanto amante della semplicitá, quanto ávido di cognizioni. 
L a nostra immaginazione si getta piü fácilmente , e piü 
felicemente sopra un oggetto, che non la ferma se non che 
qualche volta per sorprenderla con verita nascoste , e che 
si sviluppa insensibilmcnte • avanti di lui senza imbarazzo, 
senza confusione di termini, e senza oscuritá di spiegazio-
ni , e di cu i tutte le""parti si süecedono le une alie altre 
con un légame vero , e destrámente dedotto. Se non fosse 
un ardire troppo avanzato direi, che i Santi Padri molte 
volte siano stati nel caso , e forse vi siano ancora di com
padre , e ridersi ddle spiegazioni scolastiche , ed interpreta-
zioni sistematiche contrarié le une alie altre secondo i di-
versi partiti di molti, e molti passi delle loro opere assai 
lontani dalla loro intenzione, e dal vero senso con cui essi 
le hanno scritte. 
: Oltre a ció la Religione rivelata essendo in alcuni pun-
ti legata alia Religione naturale , e la Filosofía essendo la 
sorgente dove si ricavano 1 principj , e la cognizione di 
questa ultima, egli é evidente, che la Filosofía sará inti
mamente legata alia Teología. Má affinché non cada dub-
bio, o equivoco sil questa mia proposizione voglio, che s' in-
tenda , che fá d'uopo impiegare i l soccorso della Filosofía 
con precauzione , non riguardandola come i l fondamento de 
Dogmi Teologici, má come i l mezzo di spiegarli , e di 
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schiarirli. Le sacre Scritture fqrmano sempre la vera base 
della Teología rivelata, má la Filosofía concorre efficace-
mente a pro vare l*esistenza , e la proprietá deirEnte su
premo »la necessitá della Creazione di questo universo per 
mezzo deirOmnipotenza di Dio opposta a qualunque al-
tra maniera di produzione possibiie ; ella presta delle con-
gietture plausibili su i l fine, che Iddio ha potuto propor-
si creando questo universo ; essa prova la necessitá della 
conservazione del mondo creato ; suppone,che Iddio non p o 
tendo produrre, che i l meglio in ogni genere , egli non ha 
potuto crear gli uomini se non se come sonó presentemen^ 
te j e perció ella giustifica TEnte sapiente sopra le pene 
del peccato % di mostrando , che i l mal morale non si h in-
trodotto nel mondo per una necessitá asssoluta , má per 1' 
abuso della liberta la piü bella prerogativa deir anima uma-
na , onde ne conclude la necessitá del Mediatore. Porge 
una infinitá di argomenti per credere T anima immortale, 
ed una vita futura , i l di cui stato deve avere relazione 
con le azioni morali della nostra vita presente, ed in fine 
fá derivare dalFamore verso Dio come Ente perfettissimo 
la gratitudine , che noi gli dobbiamo come a nostro Crea-
tore, e Conservatore, e dalla obbedienza , che Tuomo gli 
deve come a suo Sovrano Padrone , l i motivi piü potenti 
per ricercare , ed acquistare la virtü. 

Quest'uso , che la Teología fá della Filosofía mi da 
occasione di dividere i punti della Dogmática in puri, ed 
in misti cioé in punti, che sonó fondati únicamente su la 
rivelazlone ed in altri , che noi riconosciamo per mezzo 
della rivelazione , e della ragione congiuntamente. Del nu
mero de primi seno Tarticolo della sacra Scrittura , che 
tratta della sua origine divina , della sua autoritá , e della 
sua efficacia. I I Dogma della Trinitá. Quello del peccato 
origínale. Tutto Farticolo. di Gesu Cristo. I I Dogma dell3 
efficacia , e delle operazioni dello Spirito Santo. Quello de 
Sacramenti. Quello della Penitenza. Quello della Fede in 
Gesu Cristo. De buoni e dei cattivi Angelí. Della fine 
del mondo, e del Giudizio íinale. Quello della Chiesa ec. 
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X A puntl místi poi sonó. La Dottrina di CrisíO 'ín gene-
rale. Della sua essenza, attributi, e sue opere. Quello della 
Creazione, della providenza , c della conservazione del mon
do. Quello del peccato in quanto egli forma una trasgres-
sione della legge di Dio. Quello del le pene , e delle r i -
compense doppo la morte ee. Ora chi avrá studiato , e ben 
concepito tutti questi Articoli potra persuadersi, che posse
de una buona parte di Teologia. 

C A P O V I I I . 

Dello Studio della Storia Ecclesiastica, 

LA Cronología é per cosí diré la face , che serve di 
guida a chiunque vuol darsi alio studio genérale di qua-

lunque parte di Storia , che piü gli piace , o piü gli conviene. 
Molti Dottissimi uomini hanno travagliato su questo punto. 
Giulio AíFricano , Ensebio Cesariense , Giorgio Sincello, 
Giovanni di Antiochia, l i Dionigi, i l Petavio, Cluverio 
Calvisio , Usserio , Simpson , Giovanni Marsam , ed altri 
molti hanno fatto le piú diligenti ricerche su questo Arti-
colo fondando i loro Sistemi sil le osservazioni Astronomi-
che , e particolarmente sil le Ecclissi Solari, e Lunari, su le 
diverse Ere dei Popoli , sopra i l Testimonio d" Autori de-
gni di fe de, sopra le Epoche cekbri tanto evidenti nella 
Storia , che aleuno non ha coraggio di negare, finalmen
te sopra le Medaglie , Monete, Monumenti, ed Inscrizio-
ni Ántiche. Con tutto ció doppo tante diligenze regna an
cora molta incertezza nella Cronoiogia Istorica. Si contano 
fino a centotrentadue opinioni diverse di Autori , che non 
convengono nell' anno del mondo , in cui venne i l Messia. 
I piü moderad pongono questa venuta nell' anno quattro-
mila. Ora per uscir d5 imbarazzo , negli Annali di Usserio 
ritrovandosi tutto ció, che si puó leggere di meglio pri
ma della venuta di Cristo ; ed i l Libro intitolato Ratíona-
rium Temporum del Padre Petavio per i tempi posteriori con-
tenendo i l meglio di ció, che é succeduto di poi, potran-
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no i gíovani ííssarsi nella Cronología di questi due cele-
bri Autori in ció, che riguarda i ' ordine , con cui é stata scrit-
ta Ja Storia Eccksiastica. 

Deve in oltre aversi una baste-vole cognizione di Geo
grafía, má comeché io la suppongo giá studiata, o nel 
Noviziato, o almeno unitamente alio studio della Fisica, 
non faccio in questo luogo menzione di tal sussidio. 

Entrando danque in materia , diró, che qaelli, i qua-^ 
l i vogliano porsi al giorno della Storia dalia Ghiesa deb-
bono ^ studiare la vita di Cristo sil i quattro Hvangelisti , 
sü gli Atti degli Apostoli, e non altrove, ove si vede chia-
ramente, che ciascuna parola, la quale ha il Salvatore 
proferito , ciascuna azione , che egli ha fatto, cíascun Mi-
racolo , che ha operato , é un monumento della di lui vo-
cazione Divina , ja quale ogni Cattolico deve sapere , e ris-
pettare come un Modelo deile proprie azionL Si passi dop-
po ad osservare i fatti degli Apostoli, la loro missione in 
tutti H Paesi del mondo allora conosciuti, í' Istituzione dei 
Sette Diaconi , e la Predicazione dei Discepoli accresciuti 
a quella degli Apostoli. Si osservi , che i principj della 
Ghiesa di Cristo furono tutti pieni di Sangue. Non si veg-
gono nei prími Secoli , che persecuzioni , che affronti, e 
suplizj softerti da chiunque professava i l Cristianesimo di 
qualunque etá, o sesso egli fosse. Sembra ,; che i Sovrani, 
e li Grandi si fossero dati la parola di estinguere questa 
Religione ; má la Provvidenza compiacendosi di confondere 
la malizia , e la crudeltá degli uomini , fece uscire dal San
gue dei Martiri la Ghiesa di Gesü Cristo sempre piü vitto-
riosa, edin fine Trionfante nel quarto Secólo sotto TImperatore 
Costantino i l Grande. Nella Storia dunque Ecclesiastica de 
tre primi Secoli s'impara quella delle persecuzioni, che 
gli Imperatori Pagani feccero soffrire ai Cristiani, e quella 
dei Martiri, che sigillarono la Fede delTEvangelio col loro 
Sangue , e de quali la Ghiesa ha raccolti i Nomi nei 
Martirologi. Má per non confondere tutti gli Oggcrti, che 
presenta lo studio della Storia genérale Ecclesiastica dalla sua 
origine fino a nostri giorni, e porre la dovuta chiarezza 
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jielle idee , sembra conveniente farne un piano trattando le 
materie col dividerle, ed. ordínarle.. 

Per lo che farebbe a proposito molto i l riflettere al pri
mo stabilimento de Vescovi , ed osservare alcuni nsi della 
primitiva Chiesa. I Vescovi dal Greco s3 intendono Inspet-
tori , e si vede, che da principio ancora doppo la niorte 
di Gesü Cristo v* erano simili Inspettori ,, o Vescovi per 
ciascuna Diócesi ^ o Chiesa particolaie ,; i quali San Gio-
vanni nella sua Apocalisse nomina in stiíe figurato Angelí, 
come T Angelo di Smirne > 1' Angelo di Laodicea &c. In 
questa medesima parte della Storia Ecclesiastica osservare si 
pnó 1' Origine de Diaconi, delle Diaconesse , delie Reli-
giose , del Collegio composto de Preti, e Diacon iqua l 
era lo stato delle antiche Chiese y la loro costruzione; che 
cosa s'intendeva per Agapi j cosa erano gli Eulogj, l i Dit-^ 
t ici ; e fin. dove , e, quaudo , e come s'estendevano i gradi 
delie publiche penitenze. Si passi quindi alia Storia de Papi, 
distinguendo l i diciotto Secoli della. Chiesa, ed i Regni 
de Pohteficí in ciascun Secólo > ed osservando gli avveni-
menti pin considerabili per la Chiesa stessa arrivati sotto 
ciascun Pontificato. 1 

L a Storia de Scismi sopravenuti, e sopra tutto la gran 
divisione della Greca , e Latina Chiesa, cominciando que-
sto Scisma 1' auno di Cristo ottocento cinquantaquattro sotto 
P Imperatcre Michele di Costantinopoli. Si ritrova in tutti 
l i Storici T origine , le cause, l i progressi di questa divi
sione ; má per ben porsi al giorno della medesima, fá di 
mestieri leggere gli Autori di tutte due le parti per ben 
conoscere, e sapere , come Y Impero d' Oriente seguitó i l 
rito della Chiesa Greca , e quello d' Occidente il rito della 
Latina. Má ora , che 1' Impero d5 Oriente é caduto nel po-
tere de Maomettani, non vi sonó piü, che i Greci dell' 
Europa, dell' Asia Minore , delle Isole , l i Giorgiani, e 
l i Russi, o Moscoviti, i quali formano la Chiesa Greca 
sotto l i Patriarchi di Costantinopoli, di Alessandria , di 
Antiochia , di Gerusalemme , e di Kussia. V i sonó in que-
ste Chiese degli Archimandriti, o Abbati, degli Arcivesco
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vi , de Vescovi , Suffraganei, Curatí, e Religiosí chiatna ti 
Caloyers , onde é , che la Storia Ecclesiastica c'̂  instruís ce 
in questa parte quali furono le vicende particolan di que-
sta antica Chiesa , la continuazione de Patriarchi; i Con-
cilj che vi sonó stati tenuti, i l suo rito, e le sue ceri-
jnonie. 

L a Storia de Concilj , o Ecumenici, o Nazionalí, o 
Provinciali, o Diocesani forma una parte interessante dell' 
Ecclesiastica Istoria, come ancora de Conciliaboii tenuti da 
Scismatici. Le decisioni de veri Concilj chiamati Decreti, o 
Canoni sonó infallíbili, asslstendovi lo Spirito Santo al ra-
dtmo di tutta la Chiesa , e si scorge chiaramsnte 1* origi
ne di ciascun articolo di Fede , e di ciasen n Dogma con-
tenuto nel Catechismo, in qual modo egli e fondato nell' 
Evangelio. 

Nella Storia dell' Eresie si ritrovano nel corpo della Sto-
lia Ecclesiastica di Secólo in Secólo i l norae degli Eresiar-
chi , le loro opinioni, i loro Dogmi , ̂  i l progresso , che 
hanno fatto, gli ostacoli , che hanno incontrato , e come 
sonó stati sólidamente confutati. Manete v. g., i l quale visse 
nel terzo Secólo verso 1* anuo duecento settantasette , Autore 
della Setta , e Dottrina de Manichei. Ario nel quarto Se
cólo. Pelagio al principio del quinto. Nestorio, che verso 
1' anno 450. produsse la Setta de Nestoriani; e Lelio So-
ciño, e molti altri Eresiarchi, che infestarono la Chiesa 
come fece Calvino negli ultimi tempi, donde si rica va la 
Storia della Riforma in tutta la sua estensione con l i acci-
denti i piü celebri , che accadettero nelle due Religiont 
Riformata, e Luterana; indicandoci ancora questa Istoria 
le differenti Sette provenienti dalle suddette due Eresie, le 
quali seguitando in genérale i Dogmi fondamentalî  della 
loro comunione , differiscono con tutto ció in alcuni prin-
cipj essenziali , come l i Errenuziani appresso i Luterani; l i 
Arminiani, l i Gomaristi , l i Cocciniani &c. appresso li R i -
formati, apprendendosi ancora T origine, e la Storia de 
Memnonisti , de Quakeri, ed in una parola di tutte le 
Sette , che sussistono al giorno d' oggi lontane dal vero la
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me della Fede , e fuori miseramente del vero Grembo della 
Cattolica Religione. 

La Storia dei Martin occupa luogo non piccolo nella 
Storia Ecclesiastica. I nomi di questi , i quali hanno spar-
so il Sangne per la medesima causa , la loro vita , 
e la loro morte seno state descritte in libri immortali, 
i quali si chiamano Martirologi. V i sonó delie sempli-
ci liste ancora , o Catalogi, che non contengono se non se 
i i nome, i l luogo , ed i l giorno del Martirio di ciascun 
Santo. I I Baronio da al Pontefice Clemente la gloria d' 
aver introdotto 1' uso di raccogliere gli atti dei Martiri. I I 
Martirologio di Ensebio é stato uno dei piü celebri dell* 
antica Chiesa, Non raancano alcuni , che lo attribui-
scono a San Girolamo , ed é i l primo, che si conosce . 
Quello di Bcda fü scritto nel 750. , i l nono Secólo fu fe-
condo di Martirologi. Si conosce ancora i l piccolo Marti
rologio inviato dal P¿pa ad Aquileja; quelli di Floro, di 
Waldebert, di Raban, Nother, Adone, Usuardo , Nevve-
lon , Ditmar &c. sonó stati tenuti in gran pregio. L i Ca
lendan precedettero li Martirologi. 

La Storia degli ordini Religiosi é una porzione della 
Storia della Chiesa, Si ponno ridurre questi a cinque ge-
neri. Monaci, Canonici Regolari, Cavalieri, Mendicanti, 
t Chierici Regolari. Si ritrova in questa parte di Storia 
Ecclesiastica un seguito di tutti gli ordini Religiosi, che 
sonó stati fondati nella Cristianita per diciotto Secoli , con 
la regola, che hanno professato , con le vite de Fondatori 
e di altri famosi, e celebri in Santitá de rispettivi ordini. 
I I Padre Helyot ha fatto una Storia degli ordini Monasti-
ci , Religiosi , Militari, e di tutte le Congregazioni dell' 
uno, e dell' altro sesso. Nel principio del primo volume 
vi é un Cattalogo dei libri che trattano di questi Ordini. 

Finalmente non h di poco utile i l sapere, e conoscere 
gli Autori Sacri, e gli altri di cui tratta la Storia Eccle
siastica , prendere i ' idea delie loro Opere, e del fine, per 
cui hanno scritto, conoscendusi nella Storia le opportunitá , 
che si sonó preséntate; e ne hanno dato i l motivo. Doppo 
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i compositor! del nuevo Testamento , ín cui h raccolta la 
Dottrina Divina dei quattro Evangelisti, San Luca serisse 
ancora gli Atti degli Apostoli , e San Giovanni l^Apo-
calisse. I I rimánente del nuovo Testamento consiste in Ca-
pitoli, e Lettere scritte doppo la morte di Cristo da San 
Paolo, da San Giacorao , da San Piettro, da San Giuda 
ad alcune Chiese de FedelL In seguito vengono le Opere 
de Padri della Chiesa Greci, e Latini, i quali hanno con
servato nelle loro caite la Tradizione. I loro libri sonó di 
un gran peso, e di una straordinaria Autoritá non solo ap-
presso i Cattolici , má in gran riputazione, e stima anco
ra , appresso molti delle altre Communioni. Non bisogna in 
oltre ignorare gli Autori Cattolici, che hanno scritto dal 
principio del X I I I . Secólo fino a giorni nostri sopra ma-
terie importanti della Religione, e che chiamansi Dottori 
per far uso delle opere loro quando faccia di mestieri. Fá 
d' uopo ancora non essere all' oscuro de principali Autori 
Luterani , come Melandone &c. , de principali Autori rifor 
inati da Giovanni Calvino , Zuinglio , Ecolampadio , e 
di altri fino a tempi nostri, come degli Autori Sociniani 
chia^ati i Frati Poloni per conoscere maggiormente la for-
z«, e la soliditá di chi gli ha confutad vigorosamente. 

In somma nella Storia Ecclesiastica, si vede tuttoció , 
che appartiene ai Dogmi della Cattolica Religione, o che 
n'é l'accessorio ; i l che si puol ridurre ad alcune classi. Alia 
credenza, cioé , ed alia Dottrina sempre rimasta pura , ed 
intatta nella Cattolica Chiesa; al culto, ed alie cerimonie, 
esaminando le Liturgie, le prattiche Religiose, li Breviari, 
l i Rituali , li libri di divozione addotati dalla Chiesa , gli 
Oggetti di disciplina &c. , oltre i Simboli, le Confessioni 
di Fede, li Catechismi , ed altri simili cose ancor delle al
tre Communioni; distinguendo sempre con moka attenzione 
ció , che riguarda la condotta in tutte le materie nelle fal-
se Reiigioni da ció, che riguarda la Dottrina sana , e la 
Tradizione costante della Chiesa Cattolica, avendo tutte le 
Sette la loro Teología, le loro Cerimonie, i loro Preti; le 
loro opere di pietá, ed i loro Martiri, poiché allora si co
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nosceranno palpabilmente le stravaganze dello Spirito Urna-
no súbito, che é abbaadoaato a se medesimo , e privo del 
3ume della vera Religione. Le Opere de Padri , e princi
palmente degli antichi Apologisti della Religione Cristiana 
pongono tutto ció in chiaro. Se i ' attenzione guardará i passi di 
chi studia la Storia Ecclesiastica ritroverá le massime rico-
nosciute ancora nelle false Religioni, e rególe antiche con
sérvate nelle Sette , le quali si sonó sepárate dalla comniu-
nione del Cattolici , dal che si ponno dedurre conseguenze 
utílissime, e suscitare riflessioni profíttevoli e non volgari. 

I I Baronio i l Fieuri, il Tillemont, Natale ab Alessan-
dro sonó i migliori Autori , che abbino compilato la Sto
ria Ecclesiastica. Non' voglio decidere di questi quale por-
ti i l vanto; lasciando al Dotto, e Pió Precettore i l servir-
si di chi crede piü a proposito per i l profitto de giovani, 
Má oltre a ció sil le divísioni, che sul principio ho posto 
delle inaterie , che vi si trattano , vi si aggiunghino altri Autô » 
ri , i quali separatamente hanno con molta Erudizione scritto 
sopra alcuni punti particolari , e sarebbe di grande utilita 
andarli di mano in mano leggendo , allor che si presenta 
I ' opportunitá , poicbé sará molto piú grávida di riflessionc 
un Opera , che non ha , che un solo oggetto, di quellor 
che sia un Opera, in cui i l medesimo oggetto é involuto 
con moltissimi altri. La lettura di queste disertazioni sopra 
punti particolari di Storia Ecclesiastica apre lo spirito, por-
gendo cognizioni molto piii fondate , col réndete attento i l 
Leggitore ad una infinita di cose , alie quali non avrebbe 
forse fatto riflessione , e sopra le quali avrebbe passato leg-
germente. Non avvi quasi punto nella Storia Ecclesiastica , 
sil cui non si siano fatte molte, e diligentissime ricerche 
da Autori pa/ticolari. Leggendo queste , piü fácilmente , c 
sólidamente s' imprimono le materie, e si sigillano nella me
moria. Oltre a ció si ponno fare degli Estratti , anzi fád* 
uopo farli prontamente, e in modo , che si possino ritro-
var fácilmente secondo, i l bisogno. I I método piü semplice, 
perció é di scrivere tutto di seguito le cose , che pajono 
mentar d'essere estratte, e che si vogliono maggiormente 
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tener in memoria, segnando sul margine al lato di ciasctm 
Estratto la materia alia quale si rifferisce. Gl i altri meto-
di non hanno il vantaggio di puesto. Gon tutto ció ogni 
uno ha la liberta di fare gli Estratti nel modo, che piü gli 
placerá , e nel quale crederá ritrovare maggior vantaggio. 
Non sará mai buon Teólogo chi non sá a fondo la Sto-
ria Ecciesiastica , ed io ne conosco pochissimi. 

C A P O I X . 

Dello Studio del Dritto Canónico. 

LO Studio del Dritto Ganonico egli é propriamente par
lando lo studio deile Leggi della Ghiesa , le quali 

j-iguardano la di lei disciplina , l i titoli , e le funzioni 
de suoi Mlnistri, e Tordine de suoi giudizj. L i Ganoni, 
o le rególe sonó state raccolte dal terzo secólo. Dionisio; 
1'Exiguo nel quinto secólo ne fece una piü ampia col-
lezione , e doppo di lui Ferrando , Gresconio , e sopra tu> 
ti Isidoro Mercatore. Da queste difteienti compilazioni h 
nato i l celebre Decreto , 0 sia la concordanza dei Ganoni 
discordanti, che h stata fatta nel 1154. da Graziano Mo-r 
naco Benedettino , coi testi della Bibia, dei Goncilj, e dei 
sentimenti dei Padri della Ghiesa , accresciuta di poi colle 
Decretali di Papa Gregorio I X . Aggiunse Bonifazio VlIIé 
a queste Decretali 11 V I . libro. Dobbiamo a Glemente V . 
le sue Glementine. Giovanni X X I . vi aggiunse le sue Es-
travaganti , ed in fine vi sonó state aggiunte l'Estravagan-
ti communi. L'Istoria adunque del Dritto Ganonico divide-
ie si puó in due parti , delle quali la prima comprende 
rantico Dritto cioé a diré la Storia delle Gollezioni anr 
tkhé dei Ganoni , che hanno avuto corso nella Ghiesa íino 
alia colkzione di Isidoro esclusivamente , e la seconda re
guarda il nuovo Dritto cioé a diré le nuove collezioni dei 
Ganoni, e delle Decretali dei Papi. 

Ora per ben entrare in questa materia , e pórtame un 
giudizio sicuro , egli k prindpalmente necessario saperne Ja 
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Storia, la quale contribuisce molto a dame una glusta idea. 
Perció si potrebbe cominciare a leggere le Prefazioni della 
Biblioteca del Dritto Canónico di Giustel , e l i sei primi 
capí del terzo libro di Demarca de Concordia Sacerdotii ir 
Jmperii, scorrendo ancora ció , che ha detto nelle sue Pre-
nozioni Cánoniche Doujat, e che ancora sonó piü accomo-
date al método ordinario delle scuole. Non sará inuiile di 
leggere la medesima Istoria in molti Autori -diversi, perché 
ciascun d'cssi vi aggiungc riflessioni , che sonó a lui pro-
prie, e come questa scienza consiste únicamente in fatti, ed 
osservazioni critiche , le principali delle quali devono esscr 
sernpre presentí alia memoria , é necessario di leggerle , e 
lileggerle piü d'una volta>e ció si fá con maggior pla
ceré csngiando Autore , rinnovando con ció la propria at-
tenzicne. Preparad in questo meco i Giovani alio studio del 
Dritto Canónico si puó entrare piü avanti con la lettura 
dei Paratitli delle Decretali dal Professore, che insegna, non 
tralasciando i l trattato di Duaren de Sacris Ecelesiie. Minis-

, che é una specie di ristretto di questo Dritto, oltre 
T urilitá d'imparare a ben parlare Latino in questa Giuris-r 
pmdenza il di cúi stile ordinario. é molto lontano dalla 
purezza , dalla proprietá di quello de Giurisconsulti Roma-
m , e molti interpreti moderni» 

D i tutte 1¿ Instituzioni quelle, le quali pajono aver acr 
quistato una specie di antoritá nelle scuole , sonó quelle di 
Lancellotti. Non saria fuor di proposito i l scorrerle , má 
forse sarebbe meglio leggere quelle di Monsieur Baudin , i l 
quale ha preso tuttoció, che vi é di buono in Lancellot
ti , aggiungendovi un espressione molto piü pura , e piü 
corretta. 

Ora trovandosi nel Dritto Canónico una quantitá di 
materie , che si ponno chiamare miste , nelle quali la Po
tenza temporale concorre coU'autoritá spirituale , ed ove 
queste due potenze devono prestaisi un soccorso mutuo , af-
finché essendo ugualmente venute da Dio , esse operino cias-
cuna nel loro genere per la gloria del loro Autore , e per 
la felicita non solo temporale , iná ancora eterna dei loro 
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suddití , nc nascc per conseguenza , che due sorti di studj 
debbono farsi uniti assieme,-per instmirsi plenamente del 
Diitto Ecclesiastico ; L'uno é queüo delle rególe stabiliie 
dalla Chiesa , 1' altro é quello delle leggi, che l i Prencipl 
vi hanno aggiunte , e per questa ragione gli antichi Col-
lettori dei Canoni , i quali hanno voluto fare dei Codicí 
Ecclcsiastici, vi hanno malte volte inserito i testi degli Im-
peratori Romani , onde Fozio in particolare ha dato alia, 
sua raccolta il titoio di Nomo-Canon. Per la qual cosa, 
chi vuole instruirsi sólidamente in questa materia , il pri
mo studio , che deve fare é quello della natura , dell'es-? 
tensione , e dei limiti delle due Potenze , sempre amichéi 
nell'ordlne, e neí disegni di Dio , má di quando in quan-
do inimiche per l'ignoranza , o per le passioni degli uo-
mi ni , delle quali la piü forte , e la piü dannosa é la ge-
losia del potere,e dell autoritá. Ció ha formato tante que-
rele , e tante questioni spesso agítate nelle diiiérenti eta 
della Chiesa , quasi sempre mal sostenute dalle due partid 
piuttosto quiétate , che chiaramente decise , e delle quali la 
discussione ha sembrato imbarazzata molto meno per la di-
ficoltá della materia , che per la prevenzióne di coloro , che 
la hanno trattata. Per la qual cosa non vi é niente di 
piü utile , che di mettersl al giorno di questa lunga serie 
di querele, di studiarne esattamente i fatti%di pesarne at-
tentamente le ragioni, di paragonare gli eccessi, o le estre-
mitá , nelle quali si sonó gettate le due parti , di consi
derare quale ne h stato i l fine spesso contrario alie vedu-
te di quelli , che le avevano fatto nascere; riflettere final
mente , che fissandosi a nozioni semplici , ed incontestabili, 
si scopre fácilmente i l vero principio, che avrebbs termi-
nato tutte queste dispute , se le parti interessate avessero 
cercato piuttosto intendersi, che combattersi mutualmente. 

Oltre a questo per entrare piü avanti nel Dritto Ca
nónico distinguer si ponno due parti principali del medesi-
mo Dritto , che sonó di un ordine differente. La prima, 
che chiamare si puó la parte Superiore di questo Dritto, 
comprende un genere di questioni ,16 quali non s'agitano, 
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se si puó parlare cosi ,fuori del governo Ecclesiastico, co
me sonó quelle , che si formano trá la potenza témpora le, 
e l'autoritá spirituale. Esse nascono nel seno dello stesso 
governo, e trá quelli a quali egli é coníidato come trá i 
Papi , e Concilj generali , e particolari , o trá lo stesso 
Pontefíce , e gli altri Vescovi, sopra Testensione , e i 1¿ 
miti della loro autoritá come ancora quelle, che senza in-
teressare il capo della Chiesa, non si trattano , che trá gli 
altri Ministri cioé Primati, e gli Arcivescovi , o gli Me-
tropolitani , trá questi, e l i Vescovi, trá Vescovi, e Cura-
t i , o altri Ministri del secondo ordine. 11 decidere la dif-
ferenza trá gli Ecclesiastici, e Laici , se questa differenza esis-
te , e se ella é reale , se la Chiesa forma un Stato distin
to nello Stato ; a chi appartiene i l dritto di decidere cir-
ca Sacra; quali sonó a questo riguardo i limiti del pote-
re temporale, e spirituale ; a chi appartiene la nomina di 
un Prete, o d'un altro Ecclesiastico secondo 1'ordine divi
no ; a chi é coníidato i l dritto di predicare in pubblico, 
di amministrare i Sacramenti, di esercitare i l potere di sco-
municare , di bandire , o fare entrare un Cristiano in par-
ticolare , ed ancora un Paese intiero nella Communion della 
Chiesa ; L i Bandi , gl'Interdetti, l'Esercizio dei Studi sa-
cri , o Teologici , la proibizione dei libri facendo le dovu-
te distinzioní, íe Scuole, l i Seminari , le Universitá , e le 
Accademie tutti oggetti contrastati, e vigorosamente difesi, 
come ancora li divorzi piú o meno permessi, e tutti gli 
affari. Matrimonian. Tutte le rególe, che concernono la dis
ciplina genérale della Chiesa, le immunitá, o l i Privile-
gi generali delle persone, o dei beni Ecclesiastici , la dis-
tinzione del Clero Secolare dal Regolare ; Lo stabilimento 
dei Gorpi , che si sonó formati nella Chiesa , sotto i l no-
me á'Ordini o Congregazioni, le massime , che questo sta
bilimento ha reso necessarie , quelle che riguardano i Voti 
di Religione , le esenzioni delle Comunitá Religiose, e dei 
Capitoli, la giurisdizione quasi Vescovile . la quale credono 
alcuni d'aver i l dritto d'esercitare , in fine la forma dei 
giudizj , che vi si fauno , e molte altre materie simili, 
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possano esser poste nella prima classe delle matene EccIe-
siastiGhe , che sonó d'uii ordine superiore come piír gene-
rali , e piü importanti , e le quali hanno una relazione piü 
diretta con Tinteresse commune di tutta la societá Eccle-
siastica. v • r • 

L a seconda parte, che considerar si puo come_ interio
re alia prima, perché ció , che la caratteriza principalmen
te sonó le materie , che essa rinchiude , riguarda direttamen-
te i titoli , e gli interessi particolari di certe persone Ec -
clesiastiche , piuttosto , che 1' ordine , o i l bene genérale di 
tutti , avendo 1' uso stabilito una specie di dritto di pro-
prietá , o di possesso uguale a quello , che hâ  luogo ns-
petto ai beni profani , o puramente temporali. Come l i 
dritti de Graduati , degli Indultan, e degli áltci , che n -
cercano benefizi; Le di verse specie di presentazione , o di 
nomina , che appartengano ai Prencipi, o ai suoi Suduiti; 
I diversi generi di Collazioni , o di Provisiom ; I I modo 
di procederé sul Possessorio , o sopra i l Petitorio nei Be
nefizi , - o negli affari Civil i , o Criminali degli Ecclesias-
tici , le prerogative , i Privilegi, i dritti ononfici, che ap-
parteneono a certi Corpi , o a certe dignitá ; Le quesno-
ni , che si agitano sopra le Decime , sopra le reparaziom 
deíle Chiese,in somma tuttoció , che puó ndursi al Dnt-
to , e che non consiste solo in dovere, in funziom publi-
che, o in regola di condotta , e di disciplina. 

Ora come che molte volte coll* essersi soltanto immer-
so nelle pruove , che presentano i Libri , i quali trattano 
del Dritto Canónico Romano , e trascurate quelle colle qua-
li il Dritto Ecclesiastico difterisce in molte materie dal Drit
to Romano , e non avendo perció profondamente studiato 
le Le^gi , e le ragioni di quelle degli altn Paesi , si 
danno risposte alie obiezioni , che vengano íatte áll' Jus 
Canónico Romano, o deboli , o poco concludenti, vorrei, 
che i nostri allievi osservassero i fondamenti dell Jus Eccle
siastico di Francia coi loro propri Sistemi , e quello an
cora dei Protestanti. Riguardo al primo senza entrare nelle 
antiche Collezioni dei Xanpni , e, Capitulan, dei Re di 
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Francia , si potrebbe cominciare dallo studio delie Leggi, 
degli Att i , e dei Monumenti Ecclesiastici , al tempo delía 
Pragmática Sanzione cioé all ' anno 1458. Da questa Epo
ca fino al presente, si ritrovano tre corpi di Leggi che ri-
guardano le materie Ecclesiastiche. I I primo Corpo cioé , 
é la Pramatica Sanzione. I I secondo é i l Concordato trá 
Leone X . e Francesco I . I I terzo h i l Concilio di Trento. 
Si deve esaminare i l grado di autoritá di ciasuna di ques-
te cose, e ció sará un oggettod'una giudiziosa e non pre-
venuta Critica ne nostri allievi. Le instituzioni dell'Abba-
te di Fleuri , con i l Libro di Monsieur Le Vayer sopra 1' 
autoritá dei Re nell' amministrazione della Chiesa Gallica-
11a , con una leggera tintura dell * Edizione in quarto de
gli articoli di Mr. Pithou con le note , che vi son poste 
puó mettere chiunque al giorno del Dritto Ecclesiastico 
Francese. Finalmente í ' Opera di Melchior Pastor sopra i 
Benefizi , con le note di Solier da una bastante idea della 
Giurisprudenza Canónica , che molto si avicina alie massime 
c agli usi di Francia. Concludendo dunque non bisogna tra-
lasciare di leggere ancora, le Opere di Innocenzo I V . deir 
Abate di Palermo , di Adriano V I . cítate da Francesi , co
me difensori delle loro massime , e finalmente Florent , Ja 
Coste , e Wan-Espen. Aggiungendo a tuttoció lo studio 
del Concilio di Trento con le note di Mr. Le Mere sopra 
questo Concilio , per ben distinguere ció , che é contrario, 
e ció , che é conforme alie massime de la Chiesa Gallica-
na; in questa guisa si conosceranno le principali rególe del 
di lei dritto , paragonandole con quelle , che ha stabilito 
la Chiesa nel Concilio di Trento, Osservando le principali 
Scritture e trattati, che sonó stati fatti da Francesi , per fa
vor i re , o per impediré il ricevimento del Concilio Tridentino 
in quel Reame. Onde ponderando con soliditá di giudizio 
le ragioni dcll' una , e dell' altra parte, si vedranno con 
maggior facilita le diííicoltá , e le risposte , che si oppon-
gono , o che si danno dai difensori del Dritto Canónico Ro
mano. Qnesto puó bastare per avere un idea del Dritto Ecle
siástico Francese. 
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esige un studio particolare. Abbenché appresso loro sia sta-
to per lo passato assurdo, che un Sovrano voglia attribuir-
si un autoritá qualunque sopra le Coscienze ; con tutto-
ció presentemente lo stato della Religione, V Ordine dell' 
esercizio esteriore della medesima, le persone come ancora al-
tri oggetti , che vi appartengono sonó sommessi alie Leggi 
Civil i , e Politiche , alia Maestá, e al sovrano potere del-* 
lo stato, che ne puó disporre , prendere dei temperamen-
t i , fare dei cangiamenti convenevoli ai tempi, ai luoghi , ed 
al bene publico , onde i Sovrani si sonó impossessati di un 
potere su lo stato esteriore della Chiesa , e della Reli
gione. Perla qual cosa per porrsi al lume del'loro Dritto 
Canónico, bisogna studiare la Storia della Riforma , ed os-
servare sopra tutto in qual modo l i Principi Protestanti han-
no stabilite le Chiese , e mutate le Scuole successivamente, 
e diversamente. Studiare sul Dritto publico , quali sonó i 
limiti del potere di uno Stato sopra le Chiese d' un altro 
Stato, che gli é soggetto. Esaminare qual h i l Dritto, e 
íin dove s' estende i l di lui potere nel decidere le questio-
ni Teologiche : procurarsi una cognizione sufficiente delle 
cerimonie della Chiesa , e dell* Adiafore , riflettere su la ma
teria della liberta cristiana , che vantano , e del potere sopra 
le coscienze , fare uno studio delle Leggi , che concér-
nono gli aífari matrimoniali , l i gradi proibiti, in una pa
rola i l loro Dritto Divino , positivo, e universale. Con la 
analogía dei principj generali , della quale mi sonó servito 
fino ad ora , si potrebbe sviluppare i l Sistema , che ciascuna 
Nazione Protestante ha stabilito appresso di se con un Dritto 
Canónico , e quali sonó gli Oggetti di questo Dritto. Ed 
abbenché le Leggi, gl 'usi , li costumi, come ancora gli abu-
si varjno in tutti i Paesi , e che la Giurisprudenza Ecclesias-
tica , che ne resulta , seguiti queste variazioni, onde sem-
bra impcsibile perció poterle tutte approfondire , ció non os
lante con 1' idea genérale del Dritto Ecclesiastico Protestante, 
si puó, scoprendone le sorgenti, trame le cognizioni particola-
l i sopra questa materia. Veggasi Boemero', i l quale nel suó 
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Dritto Canónico ha dato molti lumi in puesto genere. 

C A P O X . 

Dello studio della Storia in genérale , e delle cognizioni, 
che dehhono premettersi , cioe delle Medaglie, delle 

¿íntichhd , e della Diplomática. 

L* Uso delle Monete é piu antico , e piu universalc del
le Medaglie. Gl i uomini si sonó serviti della Moneta 

molto tempo avanti , che si sia pensato di conservare la me
moria dei Personaggi Illustri con piccoli monumenti di eno
jo , che immitavano le Monete , le quali hanno chiamato Me
daglie ; queste pero sonó state in numero molto meno, che 
quello delle Monete. Egii é certo che ne principj i l Commer-
cio si faceva per cambio , con tuttoció vi fu sempre una 
specie di misura commune per considerare i l valore delle cose. 
I n seguito di tempo si fece uso per maggior commodo de 
piccoli pezzi di cuojo , ove era segnato i l valore v. g. 
de Bestiami , e questa fu la prima Moneta , e 1' origine 
dei prezzi. Essendo poscia trovati i Metalli piu incorrut-
tibili , s' impiegarono in seguito de pezzi di rame in ve
ce di cuojo. V i si segnó i l peso di ciascun pezzo , e finalmente 
delle Imagini Si veggouo ancora su le Monete le piu anti-
che Figure d' animali , e particolarmente dei Bovi , e dei 
Porci. Verso il fine del Regno di Numa si cominció a fon-
dere la Moneta , onde si fabbricarono pezzi di Monete di 
differenti jesi , e íurono segnati sopra ciascuna i pesi, che 
conteneva , o i l valore intrínseco. Ora perfezionando i l tem
po tutte le invenzioni, si conobbe, che i Metalli preziosi era-
no di un uso piu commodo nel commercio della vita , e che 
un picólo peso poteva dissegnare, e compensare un maggior 
valore ; e con tal scoperta fecero battere Monete di oro, e 
d' argento. Má la fraude potendosi introdurre fácilmente nel 
uso commune e giornaliere di queste Monete , o non aven-
do sempre il commodo di pesarle , si era perció obbligati di 
riportarsi ai segni dei pesi. Per levare quest* inconvenien-
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te 11 Sovrani si presero la cura di battere solí la Moneta 
sopra la fede publica , ed acciocché i l publico ne rimanesse 
sicuro vi impressero da'una parte la loro Imagine, e dair 
altra i l loro Sigillo. Quest' uso continua fino al giorno d' 
oggi , onde si conosce quanto la gloria , e la buona fede 
dei Prencipi vi é interessata. Finalmente si pensó di conser
vare la memoria dei gran successi, e degli uomini Illustri 
per mezzo di Monete , che si chiamano Medaglie. Questi 
monumenti preziosi dell' antichitá, occupar non debbono úni
camente la curiositá, má debbono serviré a schiarire la Isto-
yia , a fissare la Cronología , ed a spandere luce , e certez-
za sopra la scienza degli avvenimenti passati ; tanto piú, 
che le Monete correnti degli Antichi, non potendo piü aver 
corso frá noi a causa del piccolo numero , che ne é rimas-
to , e della differenza del prezzo del marco d' oro , e d' 
argento , queste Monete sonó divenute al presente le Me
daglie le piü preziose. Affinché per tanto servino di uso per 
la Storia , é necessario dividerle in diverse classi cioé se 
condo i tempi che sonó state battute, v. ge le antiche o sia 
no quelle , che sonó state fatte dai primi tempi , che noi 
epuoschiamo , fino al sesto o settimo Secólo dell' Era Cristia
na. Dal medio Evo cioé dal settimo secólo ove 1' Italia res
tó in preda a Barbari, ed ove finiscono le buone Medaglie, 
che si chiamano Imperiali , e cominciano quelle del basso Im
pero , e degli Imperatori Greci fino alia presa di Constan-
tlnopoli. Le Gottiche vengono in seguito delle Imperiali. 
G l i amatori ne fauno poco caso , con tuttoció sonó di un 
gran prezzo per 1' Istoria , e vanno fino al X V . secólo. Le 
moderne sonó quelle , che sonó state battute nella Europa, 
estinto il dominio dei Gotti. D i queste vene sonó delle eccel-
lenti in modo , che quasi non hanno invidia a tuttoció, che 
la Grecia , e Roma ci hanno lasciato di piü perfetto. 

Oltre a questo considerar bisogna la natura , e la qua-
litá del Metal lo di cui sonó elleno composte. D ' oro v. g. 
la di cui serie é la meno numerosa , e che non sorpassa 
i l . migliajo , o mille e ducento al piü nelle Imperiali. D ' 
argento la di cui serie puol andaré fino a tré mila nclle so
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le Impenali. Finalmente di bronzo di tré grandezze difte-
rentí, vale a diré di grande, di mezzano , e di piccolo 
bronzo , la di cui serie sorpassa le sei, o le sette mila nei-
Je Imperiali. Ora bisogna ben considerare , che non é ne 
j i metallo , ne i l volume , o la grandezza , che rende 
le Medaglie preziose , má la raritá della testa , o del ro-
verscio , o della leggenda, che vi si trova. Una Medaglia 
in oro e commune , sará rarissima in bronzo. Un altra , ra-
rissima in argento , che sará commune in bronzo , e in oro. 
Un roverscio sará commune, e la testa sará única ¿kc. 

V i sonó oltre a ció Monete , che anticamente servivano 
al Commercio, e ávevano corso nella vita commune resé per 
noi Medaglie , come ancora le Medaglie veré., battute in 
forma di monete , in oro , o argento , o bronzo , per con
servare alia posteritá i ritratti delle persone illustri , o la 
memoria di qualche azione considerabile. Lascio da parte i 
MedagÜoni , che non sonó propriamente parlando, che Me
daglie di una grandezza straordinaria , e diró solo due pa
role delle medaglie delie Nazioni, appresso alie quali sonó 
state fabbricate. 1/ opinioae commune é , che non vi siano 
Medaglie Ebraiche , e quelle , che vi sonó , sonó Monete Sa-
maritane , cosi dette, perche le parole ordinariamente , sonó 
in Lingaa Samaritana. Si vegga la disertazione del Padre Sou-
cier sopra le Medaglie Ebraiche, o Samaritane, ove distin
gue esattaraente le veré dalle false , e dove chiaramente 
mostra , che sonó veré Monete battute dagli Ebrei sul mo-
ddlo delle antiche , le quali avevano corso avanti la cat-
ttvitá di Babilonia. Alcuni curiosi banno nc loro Gabinetti 
i l siglo d' argento , da un lato del quale é rapresentata la 
verga di Aron , e dall' altra il Cálice ove era la Manna. 
Dal lato della verga v'erano queste parole Jerouchalaim 
Hakkdoucha cioé Gerusalemme la santa , e dall' altro Che-
hsl Ischrael, cioé Moneta d' Israele. Si pretende che siavi 
una Medaglia Ebraica nel Gabinetto del Re di Danimarca, 
má é la sola finora , che si conosca. Egli h finalmente da 
considerarsi , ch'e gi' Ebrei faceano i loro conti per mezzo 
di Talenti, Sicli , Bek i , Zuzes, o Dracme , o Darkemo^ 
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ni , e Gari. I I Siglo d' argento era ció, che si prencíea per 
1* ordinario per un denaro, de quali i Giudei diedero tien
ta a Giuda por lo prezzo del tradimentó di Gesü. Doppo 
che li Romani s* ímpadronirono della Palestina , l i Giudei 
posero le Imagini degi* Imperatori sulle Monete. Si rica va 
dalle parole di Cristo al cap. i o. di S. Luca. 

V i sonó alcune Medaglie Egiziane , má sonó rarissime, 
delle Ciñesi , delle quali antiche non sene trova quasi alcu-
ra , altre Siriache , Perse , ed Arabe. Delle Etmsche si pre
tende , che vene siano , má molti lo dubitano. Le Puniche, 
o Cartaginés! non sonó rare , sopra tutto in piccolo bron-
zo. Si distinguono fácilmente dal Tipo , che rappresenta un 
Coccodrillo appoggiato contro una Palma. Queste erano le 
Armi della República Cartaginese. Le Spagnole furono fatte 
ad immitazione delle Puniche, perché allora la Spagna era 
sotto i l loro dominio; avevano caratteri particolari , che al-
cuno non conosce piü presentemente. Le Gottiche sonó mal 
fatte e delle quali non si puó spiegare ne i caratteri, ne l i 
Tipi . Con tuttocíó sene trovano alcune coi Riíratti de loro 
R e , come Atalarico , Witige, Totila > Atila &c. finalmente 
le Greche, e le Romane. Le Greche sonó le piü belle di tut-
te, battendo i Greci Monete di tutti tr& i metalli con tanta 
arte , che i Romani non hanno giammai potuto uguaglia-
re. Queste Medaglie Greche hanno un dissegno , un attitu-
dine , una delicatezza , che sorpassano tutte le altre. Sonó 
rarissime , e preziose. Nelle Romane bisogna distinguere due 
periodi : quelle cioé > che sonó State fabbricate nel tempo 
della República , e che si chiamano iSíümt consulares , e quel
le , che sonó state battute sotto gl* Imperatori, e che si chia
mano Numi Imperiales: da un lato vi era la faccia , T ima
gine , o i l busto , nell altro una rappresentazione Iconologi-
ca cioé qualche avvenimento memorabile significato con im-" 
magini , o simboli , nei quali una figura corpórea rappre-
sentava un oggetto morale o idéale. Finalmente l'Iscnzioni, 
per le quali gli antichi implegavano abbreviature partico
lari , che h necessario studiare. Come sarebbe S. F . Srf-
culi Felicitas. T . F . Temporum Felicitas. S. A. Sges Augus
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ta. Qualche volte vi é i l nome della Cittá dove e stata co-
niata , o dei Monogrami, o l i nomi de Padroni della Mo-
neta, ed altre simili cô e. Oltre a ció i l valore della Mone-
ta , come aveva corso nel publico, allorché fu fatta ; co
me denarij , asses, quinarij , sestertij, sesquitcrtij , libella, 
simbella &c. e questi valori sonó per T ordinario marcati sul-
le Monete con de* segni. L a singolaritá , e la raritá di una 
Mcdaglia forma la bellezza ipotetica , cosi nelle Medaglie 
Komane gli Ottoni, l i Pertinaci, l i Gordiani sojpo inesti-
mabili , perche sonó per cosi diré unid , come ancora se v i 
sonó doppi busti , o altre singolarita importanti. Se la rug-
gine si é impadronita della Medaglia , onde nesia una par
te scancellata , diminuisce i l suo prezzo. Ogn* uno preten
de d' intendersi della bellezza del Conio j della perfezione 
della impressione , del rilievo ne quali gli antichi , e sopra 
tutti i Greci erano eccellenti , má per ben giudicarne biso-
sogna sapere i l disegno , essere conoscitore delle belle arti, 
aver molto veduto , e aver perfezionato i l gusto , oltre a 
ció esser versato nelle antichitá , conoscere l i costumi , l i usi. 
Je prariche , e le cerimonie de popoli antichi. Ora non vo-
glio esser pedante , ed abbastanza ho detto sopra questa ma
teria , rimarrebbe a ^parlare delle Medaglie veré e false, 
del modo di conoscerle, e come molte sonó contrafatte , má 
ció si puole dái Giovani allievi meglio imparare , nel L i 
bro del Padre Banduri , i l di cuititolo é Bibáoteca Nummarm 
sive aiichrum qui de numismattbus scrij?serunt, e dal Precet-
tore , che gl3 insegnerá i l camino per questa scienza. Aver-
tasi che vi sonó Impostor! di professione in questa materia, 
che camminano i l Mondo per ingannare. 

Oltre z questo e necessario aver una suíficiente idea 
delle antichitá. Non intendo giá sotto questo nome i pezzi 
antichi preziosi di Pitmra, Architettura., di Scultura,che 
sonó stati fatti dal tempo di Alessandro i l Grande lino all' 
Imperatore Foca, risparmiati a nostri giorni dalla desola-
zione ̂  dei Barbari, per rendere nol altri depositar] , ed or
nare i ^ Gabinetti dei Grandi con i l lavoro antico delle Arti 
sublimi, má intendo la cognizione degü Ediíizj, dei Ma-
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gistrati, delle Cariche , del modo di vestiré, der costumi, 
delle cerimonie , dei culti, e di akri oggetti degni di cu-
riositá , dei principali Popoli Antichi. Questa Scienza in 
una parte h indispensabile ad un Teólogo, per conoscere 
a fondo le antichitá Giudaiche , e per ben comprendere, 
e spiegare una infinita di passi dell' antico , e nuovo Te
stamento ; come ancora ai Giurisconsulti , che senza la co-
gnizione di queste antichitá intenderanno, e sjpiegaranno 
quasi sempre male la maggior parte delle Leggi Romane. 
Si dividono le antichitá in Sacre, e Profane, in pubbliche, 
e prívate, e non é necessario soitanto avere una tintura 
delle Greche , e delle Romane, má non debbono essere tras-
curate le Giudaiche, Egizie , Persiane, Fenicie , Cartagi-
nesi, Etrusche, Germaniche &c., insomma di quei Popo
l i , dalle quali si puó trar lume per la buona intelligen-
za di quella parte d' Istoria , che si studia. Riguardo alie 
antichitá Profane , comprendono queste 1'Origine d'un Po
pólo , la situazione lócale del paese , che ha occupato , i l 
Clima, e le sue proprietá : 11 genio, e lo spirito di que-
sto Popólo , considerando i l progresso , che ha fatto nelle 
Ar t i , nelle Scienze , nel commercio, nella navigaziorie &c. 
le sue virtíi militari, i l suo valore , i l suo coraggio , la 
disciplina militare , e la Tattica. La Storia naturale del Pae
se , gli Animali, Piante, Minerali, e altre produzioni, le 
Cittá principali, e sopra tutto la Capitale, della quale le 
Porte , i Ponti, le Piazze pubbliche , Acquedotti, Cister-
ne, Fontane &c. , in oltre i Palazzi dei Sovrani, o del 
Senato , le altre Fabbriche pubbliche, come Arsenali, Tr i -
bunali di Giustizia , Basiliche , Biblioteche , Bagni pub-
blici, Teatri, Circi , Arene , Cloache , Scuole pubbli
che , Vetture, Carri , Scuderie , come ancora gli ornamen* 
ti Aschitettomici , e Statuarj , Archi di Trionfo , Colcnne , 
Obelischi, Colossi, Statue Equestíi &c. , particolarmente 
poi la Mecánica degli Antichi, le Macchine, che impie-
gavano nei loro immensi travagli, e finalmente le^Trage-
die, le Commedie, Mimmi &c., li Giuochi, i l Combat-
timentó dei Gladiatori , la loro Música ; e l i Strumenti , 
che erano in uso a ciacun Popólo. X-a 



di Educazione Claústrale, 2 0 9 
Le antichitá Sacre comprendono li Temp), li Dei di 

ciascun Popólo ^ gli Idoli, gli Oracoli, l i Sacríficatori , 
Auguri, Auruspici, Fiamini , le Feste Solenni, e partico-
lari , l i Vasi , li Vestiti, l i Sacrifizj , e le Vittime, i 
Misterj, le Processioni, l i principal! Dogmi della Religio-
nc, e li Precetti di Morale di ciascuna Nazione. Penalmen
te passando agli Oggetti Politici, si deve considerare la 
forma dei Governi , l i Magistrati, i l modo di far giusti-
zia, le pene Civili , le corporal! , Y infamia. Le diverse 
classi dei Cittadini , Y uso dei Schiavi, gli Ambasciatori , 
e i loro Drit t i , le Leggi Civili , le Criminali , e i l Drit-
to pubblico , le Finanze , le Contribuzioni, le Manifattu-
re, ed il Commercio , i' Agricoltura , e 1' Economía di cam-
pagna , l i pesi, e le misure, le monete correnti, ed i l 
loro valore, le formule, di cui si servivano nei contratti, 
nei Testamenti &c. , i loro Matrimonj , Urne Sepiliera-
ri &c., gli alimenti , ed i liquori de quali si servivano, 
i loro Letti , mobili, e Utensili , e finalmente 1'educazio
ne , che davano ai loro figü secondo la diversitá dei Paesi 
di ciascun Popólo. Queste cognizioni, ed altre infinite sor-
passerebbero la vita d' un uomo, se volesse uno immergersi, 
má hanno rispanr.iato la nostra fatica le opere illustri di 
Grevio , e Gronovio, del Padre Montfaucon, del Signor 
Conté de Caylus , Winckelman, le antichitá Ebraiche 
del Signore Iken di Breme , le antichitá Greche di 
Brnnings > le Romane di Nicenpoort , e sopra tutto i l 
libro , il di cui titolo Bibliographia Antiquaria Joannis A¡-
herti Fahritii, non tralasciando 1' Opera preziosa del Signor 
Robert Wood Inglese sotto il nome delle Rovine di Pal-
mira , e di quelle di Balbeck . Questi sonó i libri, e l i 
fonti da quali si puó trarre tutto ció, che é necessario per 
la intelligenza bastevole di chi vuol applicarsi alio studio 
della Storia. 

Oltre a ció 10 stimo per la intelligenza della medesíma, 
utile la Diplomática, la quale quantunque non spinga le 
sue ricerche nell'antichitá , si esercita pero sopra il medio 
Evo , i primi Secoli dei tempi moderni, onde io la ere 
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do utile, indispensabile, e della maggior importanza per T 
inteliigenza di questa parte di Storia. Non voglio entrare 
qui a fare una lunga discussione sopra la parola di Diplo
ma , ne sopra le scritture , che gli Antichi chiamano Sin-
grafha, Chirographa, Codicilli &c. , e che nella media etá 
e nei Diplomi medcsimi , queste carte sonó chiamate Litterrf, 
Proecepta, Placita , Charthoe > Indicula , Sigilla, & BulU &c. 
come ancora Pancarta , Pantocartce , TraBhorU , Descrip-
tiones &c. , sapendosi benissimo , che gli Originali sonó chia-
mati Exemflaria , Autographa , Originaria , Charthtf Au* 
tentiese , e le Copie Apographoe , Copine , Particula &c. 
Ognuno sá, che per conoscere le antiche Caite, Diplomi, 
e Manoscritti, e per distinguere gli Autentici da Contra-
fatti, la Carta degli Antichi veniva da Egitto , ove si 
fabbricava di foglie , o membrane delicate , lévate da un 
Albero chiamato Papyrus , ovvero Biblum Egyptiacum , che 
questi fogli si univano Tuno sopra l'altro con la creta del 
Niio, e che si pulivano con la pietra Pomice. Questâ  car
ta era rarissima , e ve ne era di di verse qualitá , di di ver
se forme , e di diverso prezzo, distinta con l i nomi di car
ta Jerath'ca , Lu r i a , Augusta , Amphitheatrica , Saitka, 
Tamirica , Emporética &c. Má lasciando da parte questa 
antica carta non- essendovi in alcuna Biblioteca del mondo, 
un solo di questi Volurai , prescindendo da ció, che si h* 
ritrovato neli' Ercolano , su cui non voglio decidere: quello, 
che é sicuro egli é , che s' ignora la data precisa deirinven-
zione della nostra carta moderna, né quando si é cominciato 
a servirsi delle penne per scrivere. L'Inchiostro, che gli An
tichi impiegavano non era fatto , né col Vetriolo , ne colla 
Galla come i l nostro, má di Negrofummo, abbenché alcu-
ne volte si sia scritto con Inchiostro rosso. Non é pertanto 
difficile a quelli , che si applicano a questo studio il di
stinguere la carta antica dalla moderna , come ancora I* in
chiostro , ed altri diversi contrassegni esterni, má ció, che 
caratterizza di piú gli Originali Autentici dai contrafatti, é 
la scrittura, o i l carattere istesso, i l quale é di una diiFercn-
za tale di secólo in secólo, che si puó sicuramente diñe da 
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quaranta a cinquanta anni in circa, in qual anuo un D i 
ploma é stato scritto. V i sonó due Opere insigni, le quali 
pongono al giorno chiaramente, e ponno serviré di guide 
sicure nei giudizj , che hanno occasione li studiosi di ques-
ta materia , di daré sopra ció , che puol essere compreso 
sotto i l nome di antichi Diplomi. Uno é il celebre Tratta-
to della Diplomática del Padre Mabülon , 1' altro é i l primo 
Volume del Chronicon Gotvicense. V i si trovano delie prove 
di tutti i caratteri, tratti di penna, e tutte le diverse manie
re di scrivere di ciascnna etá, e di ciascun Secólo. Non bas-
tevolmente potiamo inculcare ai giovani allieví questi due li-
bri, di leggerli, e rileggerli per farne , e 1* occhio, e V uso. 

Tutti li Diplomi sonó scritti in Latino, e per conse-
guenza le lettere, e i caratteri si rassomigliano, má vi so-
no certi tratti di penna, che distinguano non solo i Seco-
li , má ancora le differenti Nazioni. In questo modo si 
riconosce la scrittura Longobarda , Francese, Sassona &c. 
Le lettere nei Diplomi, sonó ordinariamente un poco piü 
lunghe , e meno nutriré , che nei manoscritti. Si é intro-
dotto un carattere di Cancellería di una lunghezza spropor-
zionata. La prima linea del Diploma, la segnatura del Sov-
rano , quella del Cancelliere , Notaro &c., é ordinaria
mente scritta con questo carattere. La segnatura dei Diplo
mi , consiste , o in segno di Croce, ovvero nei nome di 
quelli, che hanno settoscritta la Lettera, o in un Mono
grama. Le lettere iniziali nei nome, e qualche volta nei 
titoli erano intracciate nella Croce anticamente. A poco a 
poco V uso si cangió , e vi si posero altre figure. V i si 
aggiungevano qualche volta le date , e le Epoche della se
gnatura , le Feste della Chiesa, l i giorni del Calendario, 
ed altri somiglievoli contrassegni. La corruzione successiva 
della lingua Latina, lo stile , e 1* ortografía di ciascun Se
cólo , la differenza dei titoli , e formule di ciascuna etá , 
.diverse abbreviature , l i accenti , la pontuazione, le diver
se maniere di scrivere i dittonghi , tutte queste cose riu-
nite formano tanti contrassegni , ed argomenti, da quali si 
riconosce l'Autenticitá di un Diploma. 
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I I Sigillo su i DIplomí era antlcamente di Cera blan

ca , c posto artificiosamente sopra la cartapecora. Si appe-
se doppo alia medesima cartapecora, e si rinchiuse in una 
Capsula chiamata Bolla. Se ne trovano alcuni impressi so
pra i l metal lo , e sopra l! oro fino. Ora in quauto ap-
partiene a libri manoscritti fatti avanti 1' invenzíone della 
Stampa é necessario di conoscere la natura, le qualitá esen-
ziali, e la materia per poterli leggere correntemente, giu-
dicare della loro antichitá per mezzo dei contrassegni mede-
simi, che ho detto dei Diplomi, e finalmente trame partito in 
favore dülle scienze. Come non resta quasi piü alcuno degli 
antichi Codici scritti sopra la carta d' Egitto , o sopra fo-
glie di Alberi, o sul legno , o suir Avorio &c. , noi non 
dobbiamo considerare se non se quelli , che sonó scritti su 
la Pergamena chiamati Menibranaccei, e quelli, che sonó 
scritti su la carta, chiamati Cartacei: I primi sonó i piü 
stimati. Riguardo al carattere, questi Codici sonó scritti in 
lettere quadrate , o majuscole , o in semiquadrate , o in 
rottonde, o minuscole. Quelli della prima specie sonó i 
piü antichi. Essi non hanno intervalli trá le parole ̂  alcuna 
íettera capitale, alcun punto, né altra distinzione. L i Co
dici in lettere semiquadrate rassomigliano a quelli, che noi 
abbiamo in caratteri Gottici, tanto per Teta, che per la 
forma delle lettere. Quelli , che sonó scritti in lettere ro-
tonde , non sonó tanto antichi , quanto i primi, e non ri-
montano, che al nono, o décimo Secólo-, V i sonó dei spa-
zi trá le parole e qualche puntuazione. Non sonó tanto be-
ne scritti, quanto i precedenti, e spesso sfignrati con Glose. 
Si dividono secondo le Nazioni in Codici, Lombardi , Ica-
liani, Golesi , Franco-Golesi, Sassoni , Anglo-Sassoni &c. 

Negli antichi Libri Greci, in vece di qualun^ue altra 
divisione sonó terminad li periodi dei discorsi con linee , e 
queste divisioni si chiamano in Latino versus, e ancora al 
giorno d' oggi cosí sonó chiamate piuttosto , che linetf. Alia 
fine deli' Opere é segnato i l numero dei versetti, che contie
ne , per potere tanto piü fácilmente collazionare gli esem-
plari , ed in questo modo bisogna intendere Trebonio quan-

do 
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do dice, che le Pandette contengano 150000. pene versuum. 
Questi Codici sonó ancora Del prohte vd deterioris ñot<e piü 
o meno perfetti , non solo rigoardo alia bellezza del ca-
rattere , má ancora riguardo alia collazione del Testo. Si 
faccia finalmente attenzione negli antichi Codici alie ab-
breviature tali come sonó usitate in ciascun secólo , come 
A. C . D . significava Aulus Cajus Decimus , ed in oltre 
quei caratteri , che si chiamano nota sonó figure , che non 
si trovano frá le lettere dell* Alfabeto , má che con tiitto 
ció signiíicano certe parole. Tali cose sonó lungamente 
trattate da Wossio , e nel Chronicon Gotvicense. La cri
tica in questa materia h di una necessitá indispensabile. E 
questo bastí riguardo alia Diplomática per chi vuol par-
ticolarmente studiare la patte della Storia del medio Evo. 
L ' instruzione su tale materia si iascia alí'erudizione , ed 
al giudizio del Precettore. 

Doppo l i suddeti preliminarj , puó uno coraggiosamentc 
entrare nello studio della Storia in genérale. La lode la 
quale puó darsi meritevolmente a questo studio , purché 
sia fatto con le dovute rególe , e la dovuta appíicazione, 
affinché riesca a noi di milita , ed agli altri io la tra-
lascio , mentre per mezzo dell' esperienza chiaramente si ve
de , che Tuomo con la Storia sorpassa i stretti limiti, nei 
quali pare , che la natura l'abbia rinchiuso. Cittadino di 
tutte le Repubüche , abitatorc di tutti gli Imperj , i l mon
do intero e la sua patria. La riflessione come guida fe-
dele , e rápida lo conduce di Paese in Paese , di Regno 
in Regno , scoprendo le leggi , i costumi , la Religione, i 
Governi , onde ritorna carleo di spoglie dall'Oriente , e 
dall' Occidente , sembrando , che la Storia abbia resé tutte 
le Nazioni tributarle al suo giudizio. Si direbbe , che lo 
avesse fatto vi veré molto tempo prima della sua nascita, 
perché é l'uomo di tutti i secoli come di tutti i Paesi. 
Tutta l'antichitá ha pensato, ha parlato , ha agito per lui 
o piuttosto egü ha vissuto coi grand'uomini di tutte l'etá 
a intese le loro lezioni , ed é stato testimonio per mezzo 
della Storia de loro esempj. In questa maniera una certa 
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gelosia segreta accendendosi alie volte nel cuor di chi leg-
ge di voler sorpassare le azioni altrui , si sá che molti vi 
sonó riusciti , respettivamente al proprio stato. Ne impedis-
ce d' essere Religioso , poiché tutti T oggetti allorché si ar-
riva al sommo > sonó grandi. In di verse maniere gliuomi-
ni si danno alio studio della Storia. Alcuni non cercano, che 
i l piacere , ed un passatempo > e leggono un pezzo di Sto
ria Romana, o Greca, con meno attenzione di quello , che 
giuochino alie carte. Altri non leggono , che per brillare 
nella conversazione, ed imporne alia compagnia. Questi aven-
do pochissime idee nel loro proprio fondo , riempiono il lo
ro spirito di fatti , e di sentenze mal dirette , e mal dige-
rite , e si sforzano di supliré per mezzo della memoria, a 
ció, che manca loro dalla parte delf immaginazione , e del 
giudizio» Ho sentito io alcuni, i quali con aria magistra-
le per mostrare storica erudizione a gli ascoltanti , e con 
parole rotondlssime lodavano Cesare per che passó i l Ru-
bicone colla sua Armata senza annegarsi, senza sapere se vi 
era ponte , o in qual tempo passasse , ne do ve , ne a pro
posito di che. Un altro pretensore d* aver fatto molto stu
dio , e molto proíítto nella Storia , disse , che sapeva di 
certo, che in Roma un giorno aveva piovuto sangue vivo, 
e che Titolivio ne aveva empito un vaso, e per maggior eru
dizione poi sapeva le spese che un tal Ré d' Egitto aveva con
súmate in solé clpolle per nutriré gli operaj di una Pirámi
de , le quali ascendevano a tanti miglioni di Talenti , ed 
altre cose di tal natura ugualmente interessanti. Má se egli 
fosse stato mterrogato su le ragioni, le quali avevano mosso 
tanti uomini grandi dell* antichitá a intraprendere azioni stra-
ordinarie , che la Storia riferisce , o sopra le Fisiche , Mora-
rali , e politiche cause della elevazione , e della decadenza 
degli Imperi, o sopra la maniera , colla quale hanno agi
to gli uomini nelle diverse circostanze della vita per esser fe-
l i c i , e per rendere felici gli altri , qual sia la vera sensi-
bilitá per l i mali altrui , i l soffrire le traversie con animo for
te ed uguale, le quali s* incontrano ogni momento nelle so-
cietá , sonó persuaso , che non avrebbe detto una parola, 

o 
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o al meno fatta una cattiva applieazione della teoría alia Sto-
ria. Finalmente altri vi sonó , i quali studiano la Storia co
me h i l sólito di studiare la Filosofía cioe con moka rifles-
sione , considerando certi principj general i , e certe rególe di 
vita , e di condotta , che sonó state sempre veré , perché 
conformi alia natura invariabile delle cose. Pertanto studia
re come si deve egli é il distinguerle , farne una raccolta, 
farsi un Sistema genérale di Morale , e di Política , fon-
dato su i principj , nei quali sonó state elleno fondate in 
tutu i secoli , e confermate dair esperienza di tutti gli uo-
míni. Questa terza maniera é la vera per studiare la Storia, 
perché si svela la natura dell* uomo molto piü chiaramen-
te , che nella Filosofía la piü sublime, vi si scuopre i l prin
cipio di questa mescolanza , e di questa contrarietá, di pas-
sioni, di virtü , di bassezza , di grandeza , di debolezza , di 
forza , di Religions , di irreligione , di superstizione , di 
delitti atroci , e di azioni eroiche , le quali si ritrovano da 
per tutto sparse nella Storia , e molte volte nel medesimo 
uomo ; di modo che si vede , che T uomo non é quasi mai 
del tutto buono , o del tutto cattivo. Principio fecondo, del 
quale un moderno Político si é servito tanto utilmente, per 
spiegare la vera causa d* una gran parte degli avvenimenti, 
che ci sorprendono nell' Istoria. Studiandola pertanto attenta-
mente , se si vede spesso la virtíi sprezzata, ed i l vizio ono-
rato , la Religione c? insegna a riflettere su ció , senza esser 
turbati , poiché mostra una providenza sempre attenta , e 
sempre giusta , o sia che non sembri cccupata per un tem-
po , che a. pro vare , e a purifícare la> virtü-, o sia , che in 
fíne ella gastighi i l vizio , esercitando successivamente la sua 
giustizia contro le nazioni , facendo serviré la malizia degli 
uomini^ al compimento de suoi disscgni, castigando gli Asi-
rj«con i Persi , H Persi con i Greei , i Greci con i Roma-
n i , i Romani con tutte le Nazioni del Nord , le quali han-
no finalmente distrutta , e rovesciata questa gran Monarcbia. 
Lo studio dunque della Storia bisogna riguardarlo primiera-
ments come lo studio della Provvidenza , ridendosi íddio dei 
Scetri, c delle Corone, abbassando uno , innalzando 1'al-

tro. 
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tro , tenendo nella sua mano, come parla la Scríttura, quel 
vaso misterioso pieno di vino del suo furore , del quale bi-
sogna , che tutti i peccatori della térra bevíno in giro. L a 
estensione dunque della Istoria , fondata sui principj della 
vera Filosofía , cioé a diré della Religione , nutre h virtíi, 
innalza 1' uomo sopra le cose della térra , e sopra \\x\ stes-
so, gl' inspira il disprezzo della fortuna ^ fortifica il suo co-
raggio , lo rende capace delle maggiori risoluzioni , e lo 
riempie in fine della magnenimitá solida e vera , la quale 
fá non solo un Eroe , má un Eroe Cristiano. 

L a Storia é la pittura della specie umana ; ella ci rap-
presenta con vivi colori non solo le Epoche delle fonda-
zioni delli Impérj , dei quali gli uní con certo periodo di 
durara sonó sepolti nella notte del tempo , intantoché altri 
s* innalzano sopra le loro rovine ; má ella é ancora il qua-
dro seducente della vita degli uomini grandi , che si so-
no illustrati nella lunga serie de secoli sopra questo immen
so Teatro ; Depositarla fedele della memoria delle loro azio-
ni , ella ci mostra senza parzialirá ció, ch' essi hanno fat-
to in tutti i tempi per la felicita dei loro simili , e per 
coprire se medesimi di gloria. Si vede nei loro fasti con qua
l i sforzi di genio li profondi Legislatori hanno civilizato, e 
resé le loro patrie felici, e con quali virtú i buoni Prin-
cipi hanno governato i loro popoli, e ne sonó divenuti le 
delizie, con quali travagli i migliori Magistrati hanno fat-
to la tranquillitá dei loro Cittadini , alcuni essendosi resi 
conservatori dei paesi ove erano nati, ed altri resi per il lo
ro coraggio invincibili sonó stati i l terrore , ed il flagello dei 
loro nemici. Si manifestano i famosi oppressori del gener 
umano , i quali non sembrano esser comparsi nel mondo, 
che per porre le nazioni sotro i l peso dei loro delitti, o de
solar la térra insanguinandola da tutte le parti , decopto ció 
dagli adulatori , e dall' interesse con i l bel nome di Con* 
quista. Dalla Storia si ricavano le cognizioni , li costumi, 
c il genio , la política, le forze , le arti , i l commercio, 
e tutti gli usi dei popoli, che ci hanno preceduto.̂  In questt 
archivi bisogna studiare i ' uomo ia tutti i tempi , ed in 

' tut-
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tiittí i luoghi; quindi é , ch' un osservatore attento , e 
giudizíoso assapora i l placeré di convincersi eon la unione 
dei fatti , e coll' esame delle clrcostanze , che se le passio-
ni mal govoniate sonó state la causa dei piú gran mali, e 
delle piü funeste rivoluzioni; dirette per mezzo di mani abi-
l i (come dicemmo in varj luoghi della prima parte) alia 
felicita de particolax î , delli stati , ed alia miglioria della 
specie, subordínate ajle leggi della Religione , della giustizia, 
della prudenza , sonó > egualmente state , e lo sarano sempre 
le potenze motrici , eccitatrici delle anime ben edúcate alie 
azioni generóse , preparando, sviluppando, e facendo uscire 
quelli avvenimenti prodigios! , che portan seco la maravi-
glia dell' universo. 

I I solo gettare una occhiata síi questo specchio fedelc, 
si vede chiaro con qual graduazione , ed a traverso di qua-
i i onde di vicissitudini la specie umana si € innalzata col-
l i articoli della moraíe , della legislazione , e delk scienze a 
quel punto di perfezione ? nel quale si vede presentemente. 
Un uorao saggio , o che procura di diventarlo scopre a cias-
cun passo dei modeli di condotta , e li prende per regola 
dei suoi costumi , col concepire nello stesso tempo un sdeg-
no virtuoso contro gli approvatori del vizio de'quali la Sto-
ria gli presenta i l piü odioso , ed i l piü abominevole carat-
tere. 

Per venire ad un dettaglio piü preciso della Storia , ed a 
mío credere , piü utile , mi sia permesso d' esporre un mió 
piano , il quale almeno mi sembrarebbe i l piü chiaro , i l 
piü breve , ed i l meno imbarazzante. Si potrebbe pertanto 
primieramenté innalzarlo genérale dal secólo della Creazicne 
sino a quello , ove noi viviamo , e come che questa specie 
di ristretto Cronológico abbraccia 58. secoli , si doverebbe 
ridurre 3 5 8 . pagine , ciascuna pagina contenendo un secó
lo , ove si pasasse in rivista gli avvenimenti di quel secó
lo ; accompagnando in oltie ciascuno di questi secoli con una 
projezione geográfica, la quale presentasse lo stato delle par
tí contenute del globo per i l tempo , di cui si tratta : Ora 
per aggiungere un nuovo grado di simplicitá a questo pia-

Ee no. 
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no, abbiamo detto , che ciascuna Carta non avrebbe ^ che 
un solo , ed único oggetto ; má se un secólo fosse fertile in 
accidenti grandi , o caratterizato con diversi fatti luminosi 
in diverse partí del globo , si potrebbe allora fare una Car
ta per ciascuno di questi fatti. Per esempio. Nel vigésimo 
ottavo secólo della Creazione del mondo ve n é una , che 
mostra la strada , che hanno tenuto l i Argonauti per anda-
re alia Conquista del Vello d' oro; potrebbe esservi una se-
conda carta per questo medesimo secólo , la, quale rapre-
sentasse la situazione , la forma , e 1' estensione dell' Im
pero degli Assiri sotto Niño íiglio di Belo , ed una terza 
ancora per lo stesso secólo offrisse la Topografía di questo 
stato sotto Semiramide vedova di Niño , la quale dilató i 
limiti dell'Impero considerabilmente. Lo stesso intendasi d' 
altri popoli abitatori di di verse paiti della térra , sempre pe
ro nel medesimo secólo. 

Questa Analisi Cronológica ella é propriamente parlan
do lo scheletro della Storia. V i si puó pertanto a poco a 
poco aggiungere per gradi dei nervi , dei muscoli , delle 
í b r e , delle arterie, delle vene 5 e della carne , coprendo-
lo in fine d' una pelle , che ne faccia un corpo organiza-
to. Per questo mezzo sembrami, che si sia trovato i l segre-
to di far camminare con un passo uguale, e sopra la me-
desima linea la Storia , la Cronología , e la Geografía, 
tre sorelle , le quali non dovrebbero mai separarsi. Faccia-
si ora una lettura dell' estratto Cronológico intiero sopra un 
Mappamondo genérale. Questo colpo d' occhio da un idea 
deirassieme , del quale si ponno anatomizare tutte le par
tí : Si riprenda pertanto quindi ciascun secólo , si svilup-
pino i fatti , si considerino i luoghi , che ne sonó stati i l 
Teatro ; la materia si stenderá sotto le nostre riflessioni: Si 
entrí in dettaglio sopra le cause degli avvenimenti , delle 
rivoluzioni , delle guerre , delle istituzioni politiche , e cí-
vili , e qui fermar si pao a considerare i l moto torbido del
le passioni umane , le qnali sempre hanno agitato X univer
so , i l di cui corso simile al prodigio giornaliere ripetu-
to , per i l quale le acque del? Océano sonó traspórtate da 

una 
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una corrente periódica , hanno frequentemente roversciato gli 
Imperj per mezzo d* un flusso , e riflusso del loro impeto: 
Ecco , che si comincia a coprire i l nostro Scheletro , i l 
quale per terminarlo , si consideri la nascita delle arti, del-
le scienze , e del commercio; se ne seguitino li progressi 
doppo lo scoprimento delle cause, o dell' azardo , al qualc 
i l i Genere umano molte volte in tali cose é obbligato , si 
notino pertanto le istituzioni delle diverse forme di Gover-
110, si paragonino assieme per riconoscere le piu favorevoli 
alia felicita dei popoli riguardo alie loro inclinazioni , a lo
ro bisogni , ai tempi, ai luoghi , ed alie circostanze. L a 
moltiplicitá dei bisogni ha procurato 1' invenzione delle arti, 
yozze sul principio , perfezionate in seguito dalla coltura. Si 
passi quindi a considerare , come la civilizazione abbia con
corso all' avanzamento delle scienze , e come in tal jpaese 1c 
produzioni esclusive d' una merce necessaria agli abitanti d' 
un altro hanno dato luogo alio stabilimento dei commercio, 
3a di cui origine non fu , che cambi tra le nazioni vicine, 
e che si estese in seguito ai partlcolari , ed ai Cittadini del-
la medesima patria : da ció ne nasce la considerazione sull" 
origine dei dritti , che costituiscono la sicurezza reciproca dei 
popoli , relativamente gli uni agli altri, e sopra particolar-
mente quelli, che riguardano la tranquilitá degli individui 
riuniti in corpi d' assoclazione. Questo conduce ad esamina-
re , quali sonó i casi, dove la Guerra é legitima , e quel
l i , dove cessa d' esserlo , i limiti , che una Potenza dev<; 
jissarse a se medesima , quando ella é necessitata a combat
iere , 1' uso, che <leve fare della vittoria , cercando di ben 
intendere le vedute dei Legislatori , penetrando lo spirito 
delle leggi , in fine far in modo di non lasciar fuggire al-
cun tratto senza trarne partito , di maniera che lo studio del
la Storia divenga lo studio dell' origine , dei progressi, e 
del fine di tutte le istituzioni umane tanto morali , che íisi-
che. Questo piano , io lo confesso, h d* una estensione , la 
di cui immensitá attacca T imaginazione ; má bisogna con
siderare , che la moltiplicitá dei rami , dei quali é compos
to , é precisamente ció, che ne facilita 1* esecuzione, oltre 

Ee 2 di 



2so Saggh 
31 che ín tina madilna tanto vasta io non potrei ritrovare 
método ne' piü chiaro , ne piü brieve- Con buoni libri alia 
mano , e con dotto Precettore , che dirriga , si agevolará i l 
cammino fácilmente. Riguardo alli libri , i quali ponno por-
re in stato di proffitare della Storia , per entrare un poco piü 
addentro per il maggior vantaggio di questo studio , dop-
po a v'er ben osservato per mezzo della Geografía , e della 
Cronologia , 1' ordine dei tempi, e la situazione dei luoghi, 
i quali sonó come le scene diiferenti di tutti gli avveni-
msnti , che sonó arrivati sul gran teatro deli' universo j 
é utile e forse ancor necessario , nel leggere li Storici, co-
noscere i l piano di questa gran societá , che la natura , o 
piuttosto Iddio medesimo ha formato trá tutti gli uomini in 
genérale , e trá i Cittadini di ciascuna nazione in partico-
lare; per la qual cosa si puó uniré alio studio della Storia , lo 
Studio delle principal! Opere, che hanno trattato dei fonda-
jnenti della societá civile , del Governo in genérale , e dei 
•Dritto delle genti. Potrebbesi per tanto daré un occhiata 
sul principio alia República di Platone , al trattato de Le-
gihus di Cicerone , alia Política di Aristotile , al libro di 
Puñendorf, e per non caricarsi d'un Opera veramente pro
fonda , má un poco difusa , e lunga , leggere i i ristretto, 
che Barbeyrach ci ha dato deli' opera di Puffendorf , ag-
giungendovi Grozio , de jure helli krpacis. Qúesto é un libro 
fo¡ mato da un genio d' un ordine superiore. Sarebbe da de-
slderarsi, che egli avesse qualche volta un poco piü appog-
giati , e sviluppati i suoi raziocinj. Puffendorf pecca per un 
eccesso di lunghezza , e Grozio in certi luoghi per un ec-
cesso di precisione. Má questo difetto diviene per lo piü 
un principio di perfezione per i l Lettore , che lo instruis-
ce, impegnandolo a travagliare da se medesimo sopra ció, che 
non ha fatto , che indicarli. Si vede in Grozio una raccolta 
preziosa d' un gran numero d' esempj di ció , che le Na-
zioni hanno osservato trá loro, come fondato sul Dritto del
le genti cioé a diré sopra questa convenzione tacita di po-
poli di differenti Paesi. 

Si puó con tutti questi ajuti prolittare nella lettura deli' 
Is-
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Istorie di tutte le Nazioni , má dobbiamo principalmente 
attacarci a quella del nostro Paese. Poiché le altre ci danno 
placeré, ed erudizione , má questa da V essenziale, ed i l 
necessario per qualunque uomo di studio , che non vuol 
vivere come un forestiere nella sua patria. Pare ridicolo, 
che un Italiano sappia la Storia Greca , senza aver cogni-
zione della Storia d' Italia , ed un Francese sia instrutto 
nella Storia degli Assirj , senza alcuna cognizione di quella 
di Francia, e delle Nazioni vicine, con le quali, o viso-
no state guerre da sostenersi , o alleanze a farsi, o un com-
mercio a trattenersi , 0 trattati da osservarsi , di modo che 
chiunque vuol ac-juistare una cognizione esatta , e perfetta 
della propria Istoria, deve leggere ancora l i Storici contem-
poranei delb Nazioni vicine , gli Atti pubblici , che ne 
hanno conservato particolarmente i fatti , che hanno ri-
porto alia propria Istoria Doppo quella del nostro Paese , 
e della nostra Patria, e delle accessorie partí , le quali 
molte volte fanno un oggetto non indifferente, ve ne sonó 
tre altre di ugual importanza per i l numero dei grandi esem-
p i , de quali sonó piene per i l genio, per 1' eloquenza, e 
la bellezza dello stile , mentando per la profonda Dottri-
m di quelli , che le hanno scritte , uno studio particolare. 
Si vede chiaro , che voglio parlare della Storia Sacra , della 
Greca , e della Romana. La prima é la Storia della Reli-
gione , cioé in qualche maniera la cognizione della JReli-
.gíone stessa, poiché i l miglior método per impararla , e per 
farla ben conoscere agli altri é di studiarla , e di mostrar
la per mezzo dei fatti , onde se non é onorevole ignorare 
le altre Istorie , egli é una specie di delitto , di non sa-
pere quella, che c insegna a conoscere Iddio , e la sua 
Chiesa, Questa Storia ha due oggetti principali, i l primo 
riguarda^ ció, che ha preceduto la nascita di Cristo , i l se-
condo ció , che é seguito di poi. In due libri é racchiusa 
questa prima parte, cioé nell'Istoria Santa, e nella Storia 
di Giuseppe. Non vi é niente da levarsi da una lettura 
cosí necessaria. Anzi essendosi perduti molti libri su la Sto
ria degli antichi Popoli , si puó riparare questa perdita 
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in parte , per mezzo clell' Istoria Greca, e Romana, o per 
mezzo dei Fragmenti di aleuni antichi Autori, che Gioseffo, e 
Usebio , e Sincello c' hanno conservato : si cerchino , e sa-
rá un tempo ben inipiegato. Per ció , che riguarda la se-
conda parte doppo la venuta di Gesíi • Cristo , parmi 
averne dato una sufíiciente idea nel Capitolo della Storia 
Ecclesiastica. La seconda specie historia, che merita d'es-
sere studiata quanto quella della nostra Patria , é la Storia 
Greca. Ella h finchiusa in un piccolo namero d'Originali, 
che meritano d̂ esser letti ancor da quelli, che non hanno^ 
che una curiositá mediocre per la Storia , e che non cer
cano , che a ornare i l loro spirito, ed a perfezionare il loro 
stile; poiché oltre la ConosCsnza dei tenipi andati , le bel-
le lettere vi hanno una gran parte, né lettura puó essere 
piü piacevole a quelli, che sonó stati nutrid nella delica-
tezza, e nell'eleganza dello stile , quanto quella di Erodot-
to, di Xenofonte , di Tuccitide , di Diodoro di Sicilia, 
e di Plutarco. 

Non si ponno ripetere , che le medesime cose, riguardo alia 
Storia Romana. Lontano di trovare troppi librada leggere ¿i 
quest'Istoria , é piüttosto necessario di piangere d' eŝ er̂  ridotti 
a un cosí piccolo numero d' eccellenti originali. Displace in
finitamente la perdita irreparabile » che Y Istoria, e 1' elo-
quenza hanno fatto d'una gran parte dei libri di Sallustio, 
di Titolivio , di Tácito , della Storia intera di Trogo Pom
peo , dei Comentarj di Silla , di tante altre Opere preziose, 
delle quali non ci restaño , che í Titoli. Questi libri se non 
vi sonó per studiare la Storia Roituna , ve ne sonó a tó . 

Si consideri pero , che i l buon ordine richiede, che 
la Storia considérala in genérale, come in un sol punto di 
veduta , deve accompagnare lo studio del dettaglio di di
verse Istorie, riguardate separata mente per rapporto a cias-
cun Paese. Onde si deve prendere un idea genérale , ed 
una prima tintura dell' Istoria di tutti i Popoli , leggen-
do di seguito una Storia Universale , come nejla Geografía 
la conoscenza del Globo , accompagna lo studio delle quat-
tro parti del mondo • e quella di ciascuna parte in gene

ra-
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rale, accompagna i l dettaglio di diíFerenti Paesi, che rin' 
ehiude. Questa é la maniera di studiare la Storia con pro-
íitto , poiché si veggono difterenti gradi, e le conscguenze 
perniciose del vizia per odiarlo , e disprezzarlo ancor piú , 
e la mescolanza dei vizi , e delle virtíí, che e i l caratte-
re piú ordinario degli uomini, acquistando con cid l ' inne-
stimabile scienza di conascerli, che h i l piü gran frutto dell' 
Istoria , e i l piü degno. prezzo di questo studio. Egli h im-
portantissimo ancora di osservar neir Istoria, l i caratreri gene-
rali di diverse condizioni., Tutto ció , che pud insegnare a ben 
conoscere i l genio , ed i l carattere ordinario di quelli, che 
vivono alia Corte, o nella professione delle Armi , delle 
Magistrature , e dei diversi corpi del popólo, merita mol-
tissimo la nostra attenzione. Si riconosce ogni giorno nel 
commercio del mondo cid , che si é, letto nella Istoria , e 
1' esperienza aggiungendosi alio studio , ed alie riílessioni , 
íinisce piü fácilmente di mostrare quei delineamenti, che pon-
no mancare a questi ritratti. Finalmente a chi studia la 
Storia e necessaria una buona dose di Critica per giudica-
re degli Autori, della loro etá, dell' autenticitá, e delF au-
toritá de loro scritti , delle date , ed altre note Cro-
nologiche , della veritá,, e dell'esattezza dei fatti, che rac-
contano. Avvertasi pero di ridurre la grandissima materia 
della Storia in poco, misurando la brevitá della vita, e la 
moltiplicitá delle cognizioni, e non pretendere , che gli 
uomini consacrino tutti se stessi per sapere cid , che fece-
ro i loro Antenati , onde fá di mestieri contentarsi di non 
ignorare quanto di piü utile , e degno a sapersi , giace 
involto nelle infinite mernorie , che ci sonó tramandate, 
onde tante lunghissime descrizioni di Battaglie, tante Ora-
zioni de Capitani, e Soldati , poco servono , o se servono 
sonó utili soltanto per i ' eloquenza e molte volte per la 
seduzione. Per la qual cosa si levi i l sueco della Storia, e si lasci 
nelF oscuritá cid, che h degno di rimanervi. Tutto quello, 
che instruísce , e fá pensare , h degno di sapersi, má quel
lo, che non ottiene tal fine , é inutile. Lo studio della Sto
ria senza riflessione e uno sterminato deposito della me

mo-
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n i o r i a amana, e m i l l a p i ü . E gli u o m i n i sonó c o n d a n n á t i ' 

a i g n o r a r e la Storia, s ú b i t o , c h e e l l a é c o p i o s i s s i m a , e 
p i e n a d ' Epissodj. In o l t r e n e l i a I s t o r i a non si d e v e v e d e r e 

10 spiríto d' un sol uomo p e r g r a n d e , che s i a , m á l o s p i -

rito , e la ragione di t u t t i i L e g i s l a t o r i . C i a s c u n Popólo, 
ciascuna Provincia ha le sue l e g g i . Le M o n t a g n e , 6 i F i u -

mi , che dividono li I m p e r i , e i R e g n i s e n o d i v e n u t i i 
limiti, che a ben considerare, separano molte v o l t e i l g i u -

sto dall'ingiusto. Pare, che p e r a b b a t t e r e l'orgoglio degli 
uomini Iddio abbia voluto s p a r g e r e la s t e s s a c o n f u s i o n e nelle 
loro l e g g i , che nelle loro l i n g u e , e la legge , l a quale 
come la parola non e data a g l i uomini, che per r i u n i r l i , 

h divenuta come la parola i i segno , e spesso i l sogget-
to delle loro divisioni. Quelle Storie moderne , nelle qua-
11 poco vi é d* interessante per 1' universale, per lo piü va-
gliano poco. Fuori di quella del nostro paese, la quale non 
si deve ignorare , si ponno trascurare le altre, esseniovi 
dei Paesi, la di cui Istoria non puó esser letta , se non si 
é o i m b e c i l l i , o Negozianti. L a Storia piü interessante h 
quella, ove si trovano piü esempi, piü costumi, piü ca-
ratteri d* ogni specie , in una parola piü di istruzione. V i 
sonó dei Popoli senza fisonomia, per l i quali non vi é bi-. 
sogno di Pittori. V i sonó dei Governi senza carattere, per 
i quali non vi h bisogno di Storici, e súbito , che si sá 
i l luogo , che oceupa un uomo, si sá ció, che fará; che 
se si dicesse , che sonó i buoni Storici , che mancano , si 
puó rispondere , che basta dar materia a buone istorie, e i 
buoni Storici si troveranno. I I diré , che gli uomini in tut
ti tempi si rassomigliano , che vi sonó le stesse virtü, e l i 
stessi vizi ora, e che non si ammirano gli Antichi, se non 
se perché sonó Antichi. Ció non é del tutto vero, poiché 
altre volte si facevano gran cose con piccoli mezzi . ed og-
gi si fá i l contrario. Concludendo dunque, io sonó d' opi-
nione , che sia ugualmente dannevole i l leggere tutto , e 
i l non leggere niente. I I giusto mezzo trá queste due es-
tremitá é quello d' attacarsi principalmente a ció , che é 
importante, e del quale si pud for uso i ^ l geiwe di vita 
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a cuí siamo desíinati. E per ció quello, che riguarda i 
vestiti dei Greci , e dei Romaní , i joro Festrni, i loro 
Giuochi , i Joro spettacoli, gli esercizi del corpo , i F11-
nerali, i Bagni , le Cerimonie, ponno serviré d' utilitá rf-
guardo all' intelligenza dei Poeti, e degli antichi Autori , 
má ció, che meritá d' essere studiato con maggior esatez-
za h tutto quello, che riguarda i caratteri degli uomini , 
la diversitá dei governi, e 1' ordine pubblico. Su ció sonó* 
eccellenti i trattati di Meursio sopra le Republíche Greche, 
di Samuel Petit sopra le Leggi di Atene; D i Sigonio /e 
Jure Civium Romanorum , di Manuzio, ed Antonio Agosti-
no de Legibus, L i Viaggiatori accreditati , e particolarmen-
te gli ukimi, non debbono da chi studia i ' Istoria, esser 
ommessi, perché uno si pone in stato di paragonar li co-
stumi , e le opinioni di differenti Popoli , de quali moltx 
si veggono ingannarsi nelle loro idee, con vergogna dello 
spirito umano , che si perde súbito , che abbandonato a se 
medesimo, e che non é condotto dalla ragione, dalia rifles-
sione , e dal vero lume della vera Religione. E ció basti 
per lo studio della Storia, 

A P P E N D I C E . 

AVevo io creduto , che bastevoli fossero gli Elementi 
di una buona Grammatica di quella lingua, nella quale 

parlar si deve , alcuni precetti della Rettorica , una esatta Ló
gica , ed una sufficiente dose di senso commune , per fare 
con applauso, e con profitto altrui una Predica , o sia un 
Sermone, overo un Panegírico da chiunque si sia. Per la 
qualcosa non sembrommi necessario daré avvertimenti pre-
cisi, ê  determinare rególe per quella parte di eloquenza , 
che chiamasi Sacra, alia quale ponno, e molíe volte deb
bono gli Ecclesiastici applicarsi; má doppo che volle la 
sorte ^ che ascoltassi un Panegírico di sette quarti d' ora , 
in cui mn appresi se non se quanto potevano reggere l i 
Polmoni mun corpo umano senza soffrire rottura alcuna , non 
essendo i l restante , che un ammasso di materie eterogenee 
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impossibili ad unlrsi, poiché non avvi nh rególe, ne pre-
cetti per tali lunghissime composizioni, ed avendo ascoltato 
altra volta una Predica sulla conversione della Madalena, 
i l di cui principio fu, Pa^eggiava la Principessa Mada
lena con i l Márchese Bettania , ed ü Cavagliere Emaus, non 
ho voluto in questa Appendice ommettere alcune riflcssioni, 
le quali credo opportune a chiunque deve correttamente, 
ed elegantemente , e senza confusione dir parole al Pub-
blico di edifícazione. 

Non era ne primi Secoli permesso se non se a Vescovi di 
predicare. Tal permissione non fu accordata a Preti, che 
verso i l quinto Secólo. S. Giovanni Crisostomo fu i l pri
mo , i l qualc predicasse in tal qualitá. Origene , e S. Ago-
stino prcdicarono veramente da Preti, má questo fu un par-
ticoiare privileggio. 

Vencndo alia Teoria fá di mestieri distinguere due cose. 
L ' Oratore Sacro , o parla in Pulpito , o fuori. In qualunque 
delle due osservar si deve , che i l tutto eseguisca, e con scienza, 
e con eloquenza ; quindi deve egli proporsi sempre venta 
importanti , presentándole in guisa , che instmischíno, per-
suadino , piaccino , e muovino. Deve egli perció fare una tri
pla Analisi del Testo , vale a diré una Analisi Gramma-
ticale , esaminando le parole , la costruzione , le frasi , c 
gli idiotismi: Una analisi Rettorica considerando la costru
zione Oratoria j ed una analisi Lógica riflettendo alia pro-
posizione primordiale rinchiusa nel Testo , scomponendola, 
e ricercando gli argomenti capad di provare, spiegare , e 
schiarire 1' assunto. Allorché si h fatto del Testo una suc-
cinta analisi , e che se n ha dedotta una giudiziosa pro-
posizione , passar si deve alia divisione del discorso , ^ nella 
quale si rifletta ali' esordio, alia proposizione, alia divisio
ne , alie prove , alia applicazione , ed alie conseguenze , 
che se ne ponno dedurre. Non é pero i l Sacro Oratore ob-
bligato a seguitare i l filo di tutte queste rególe, quantun-
que non ne debba ignorare alcuna. I di lui talenti natu-
rali , la vivacitá del suo genio, una sagacitá di spirito , 
un discernimento giusto, la forza della memoria , 1' uso, 
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un certo fuoco , che briila , e spande luce ove la natura lo 
porta , puó fare a lui ritrovare in un colpo d' occhio questi 
oggetti senza precetti, e senza rególe. Evitar si deve di far 
conoscere i segni dell' Arte , la quale per lo piü si volve 
in Pedanteria. L ' Arte puó entrare in questi gran dettagli 
per insegnare ció, che la natura ha dentro, spingendola a 
svilupparsi j perció nati sonó i differenti metodi, cioé 1' Ana
lítico, il Sintético , i l Scemmatico, e 1'Arbitrario. D i que
sti se ne danno deíinizioni, rególe , ed esempj , l i quali 
imparar si debbono su gli eccellenti libri di questa materia 
con P aiuto , ed i l soccorso d' un Dotto, ed abile Precet-
tore. 

1J Oratore Sacro ha grandissimi vantaggi sopra gli altri, 
primieramente poiché propone materie, che interessano tut-
ti gli uomini di qualunque rango , stato , professione , e 
sesso , che siano; in secondo luogo poiché queste materie 
sonó della maggior importanza per tutto i l Genere Urna-
no, poiché trattano esse della eterna salute; finalmente perché 
fondate sonó sulle Sante Scritture oggetto della venerazione 
di tutti i Fedeli della Cristianitá. Si ricava da ció , che 
questa eloqnenza vana sarebbe, e frivola , se 1' Oratore Sa
cro con T aiuto della Teologia Dogmática, Polémica , e 
Morale non avvesse acquistata una cognízione profonda della 
Religione in tutta la sua estensione. I I di lui spirito de-
ve essere adornato di una immensa erudizione , dalla qua
le puó molte volte trarre gli argomenti i piü solidi , ed 
i pensieri piü originali. I I di lui stile esser non deve, né 
ampollosso , né troppo fiorito , má sopratutto mai lánguido 
e basso. L* ordine, e la distribuzione delle materie concor
re piü che non si pensa a rendere le veritá luminose , con-
vincenti, persuasive, e penetranti al fondo dell'Anima. U 
Arte, che si fonda suli* esperienza non si ricava, che dalla 
lettura delle opere dei migliori Autori in questo genere; 
ve ne sonó de modelli eccellenti. I I Bossuet, Flechier, Mas-
sillon appresso i Francesi: Tillodtson, Tailor, Stillingfleet 
per la Morale della Religione Naturale appresso gli Ingle-
si: Segneri apprésso gli Italiani. Non bisogna peró mai 
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scordarsi di leggere, e rileggere per V eloquenza Cicerone. 
Lume, e guida única, e sola, la quale rischiara ia que-
sta carriera. Deve egli sempre esser proposto per modello sfor-
zandosi per quanto si puó a rassomigliarlo. L i pensieri, che 
di quando in quando sparger si denno nel Sacro Sermone 
oltre esser veri , nuovi , e sublimi , possono essere ancora 
secondo le materie delicati , nobili, teneri , e grazio-
si. Siano pero sempre naturali , cios d'un aria semplice, 
ed ingenua , ma spiritosi , e ragionevoli; la delicatezza uni-
ta alia naturalezza é la piü fina produzione , e quasi i l 
íior dello spirito; bisogna pero farne uso con sobrietá. Non 
avvi cosa, che piü fácilmente possa indebolire un sogget-
to, quanto Y abuso de pensieri delicati. Finalmente riguar-
do a quei pensieri, che hanno molto fuoco, i l di cui mé
rito consiste in un modo di esprimersi breve, vivo, sen-
tenzioso , che toccano per la no vita ardita, per un giro inge-
gnoso , má poco commune; per lo piü non sonó, che un 
fosfórico lume , per cui passano de pensieri ordinari piü di 
quello , che valgono. D i questi uso far se ne deve con 
mol ta moderazione ; sonó essi i l dipartimento ordinario di 
alcuni Autori mediocri, che si credono l i piü spiritosi dell* 
Europa; esempi da fuggirsi come malattie epidemiche da 
quelli, che vogliono formarsi ad una sana Eloquenza. 

I I Sermone qualunque egli sia per essere, abbia sempre 
connessione , ed unitá, ed i pensieri straordinari, che v i 
si intromettono, conduchino al medesimo fine. L a Gesticu-
lazione é una qualitá necessaria ad un Sacro Oratore, co
me ancora la pronuncia , e la voce. Non deve ne rappre-
sentare un Pantomimo gesticulante , né una Statua , ne un 
Oracolo immobile , che profetizzi. Proprio, composto, con 
attitudine decente, deve i l di lui gesto esprimere in parte 
le cose , che dice , e procurare in oltre di far uso di una 
pronuncia distinta, di ottenere un suono di voce sonoro, e 
grazioso, di moderarlo , bassarlo , inalzarlo , rinforzarlo, 
indebolirlo secondo le opportunítá accompagnando ciascuna 
parola con quella inflessione di voce, che gli conviene. F i 
nalmente la nobile semplicitá , la chiarezza, e V energía for

ma-
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mano i l dipartimento dell'eloquenza. L i Paragoni, le A l -
legorie, li Sali , l i Pensieri , che rendono grazioso un Ro
manzo, o che formano T essenza del Poético stiie, devono 
essere bandite da un Sacro Oratore. In qualche parte di 
Europa non, si cercano, che ampollositá, in qualche altra, 
che fiori j si vogliono Rose in vece di Frutti. V una, 
iré T altra sá che cosa sia Eloquenza. 

Si h osservato sul principio , che si presentano frequen-
tissíme occasioni, nelle quali i Ministri écW Evangelio sonó 
obbiigati molte volte a servirsi dell' eloquenza fuori del Pul
pito ; Queste occasioni si riducono particolarmente a piedi 
dell' Altare a causa di un matrimonio; nel daré la Benedi-
zione Nuzziale; nell* assistere alia Ordinazionc di un Pre-
te y o nell' introdurlo nella sua nuova cura facendoli un Ser
mone per T osservanza delle funzioni della sua Carica , in 
un Battesimo per inculcare a Padrini i loro doveri , nel 
Confessionario, ove i l Confessore deve penetrare la Coscien-
za del Penitente, ora rassicurando i l tímido, ed ora tuo-
nando sul Peccatore, e portando finalmente la consolazione 
alie Anime afflitte; nelle carceri riducendo i Criminali alia 
Confessione Sacraméntale de loro delitti , ed al pentimen-
to; Al luogo del supplizio preparando li Rei molte volte 
óstinati ad una morte Cristiana; Al letto de malati, o mo-
ribondi, ove somminrétrar si debbono tutte le consoíazioni, 
delle quali il loro stato é suscettibile animandoli colla spe-
ranza di una felice eternita; con quelli che sonó afflitti nel 
loro spirito , o attaccati di melancolia , o tormentati da r i -
morsinelle famiglie oppresse per disgrazie, o per disunio-
ni , o per querele, o dissensioni domestiche. Finalmente 
nelle pubbliche calamita, come nei tempi di fame, di ma-
lattie epidemiche , nelle quali si tratta di consolare un Po
pólo intero. In tutti questi casi vi é bisogno di eloquenza. 
Un Sermone domanda di essere travagliato, limato, pro-
nunciato con grazia in qualunque altra occasione ; Má in 
queste , e simili debbono essere i discorsi semplici , naturali, 
non studiati uscendo essi dal fondo dell' Anima. E ' i l cuore,' 
che deve parlare al cuore. Una irregolaritá, ed un certo bel 
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disordine tocca ín questi casi molto piu, e porta seco una 
persuasione piü viva , che un discorso piü ordinato, e fatto 
con arte. Questa é la ragione , per la quale i Sacri Mini-
stri debbono accostumarsi a pensare, ed a parlar sempre con 
ordine, con non affettata eloquenza, naturale, capace di pia-
cere , di persuadere , e di muqyere. V i sarebbe in íine un 
altra specie di discorsi pubblici, questi sonó le Orazioni Fu-
nebri, mi essendo esse soggette alie rególe della eloquenza 
genérale , non vi é di singolare , che la divisione della ma
teria , cioé 1' elogio del Dcfunto, le lacrime dovute alia 
sua morte, la consolazione portara neil' Anima di chi lo 
piange , e i* esempio delle sue virtü. Molte cose ho trala-
sciatc sil questo articolo dell' eloquenza , bastandomi , che 
qualunque Predicatore in qualunque Sermone abbrevi il tem-
po di 7. quarti di ora , mentre egli é impossibile , che un 
vívente possi star fermo sopra una sedia per tanto tempo ad 
ascoltarlo , senza inquietarsi , o dormiré. 

Ripigliando ora ció , che nella seconda parte ho scritto 
sopra la dirrezione degli ingegni, si rifletta sempre, che gli 
uomini non sonó tutti nguali , riguardo al talento , ed alia 
capacita. Chi h dotato d'una penetrazione profonda , chi 
di grandissima memoria , chi dell* una e dell'altra , e chi 
poco, o nulla di tutte due. L a natura per lo piü ha sup-
plito a questo difetto di incapacita per le scienze coll'abi-
litá per le Ar t i , dotandoli d* una meccanica disposizione 
per le medesime , e di una non mediocre immaginazione. 
Trá i l numero de Religiosi vene sonó ancora di questi, i 
quali abili non sonó , o almeno pochissimo per le scienze, 
delle quali abbiam parlato fin ora ; Eglino per lo piü mar-
ciscono neU'ozio per mancanza di sapersi impiegare , ed 
ignorando i l modo di metiere a proíitto i l loro tempo, non 
sanno , che perderlo. I /ozio é i l maggior placeré di cui 
godono , ed abbenché la forza della Religione lontani l i 
tenga dalle passioni violenti, sonó sempre sull' orlo di po-
tervi cadere. A questo non si puó rimediare , se non che 
studiando la loro inclinazione , e supplendo con questa ai 
mali , che potrebbero in seguito accadere. Devesi dunque, 

se 
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se akuno si ritrova traspórtate per la Pittura , per T A r -
chittetura, per la Música, o per T Incisione , aiutarlo per 
tutte le strade , e non risparmiarsi danaro dalla Religione, 
prendendo Maestri a proposito accio possa T inclinazione 
di lui essere al caso di farsi uomo Grande , ed eccellcn-
te. I I Padre Maestro Martini non sarebbe stato tanto buon 
Filosofo quanto é stato , ed é celebre per le sue Opere di 
Música. Frá Sebastiano del Piombo non avria dato un 
trattato di Teología tanto profondo, quanto sonó i di lui 

per lo dissegno , e per i l colorito. Ne avremmo avu-
to forse tanto presto T Archittetura di Vignola , se i l Pa
dre Ignazio Danti Domenicano non Tavesse data i l pri
mo alia luce. 

Egli é pero necessario d'esamlnare la capacita dei Gio-
vani , avanti che intraprendino qualunque Arte , alia quale 
sembrino inclinati. Poiché. questa capacita dipende dallo 
spirito naturale , dal fuoco , e dal genio , i l quale alcun 
arte umana non potrebbe insegnare , essendo egli un puro 
dono del Creatore. Le rególe impediscono d'essere un cat-
tivo Artista , perché sonó i l frutto delle riflessioni dei piü 
grandi uomiui deü'arte , indicando queste l i scogli danne-
voli, che r Artista deve evitare neir esercizio de suoi ta-
lenti ; servendo ancora per facilitare i l travaglio, insegnando 
il cammino piü corto , ed i l piü sicuro , per arrivare alia 
perfezione col rettificare , ed assicurare i l gusto; má l'ame-
nitá , la grazía, la politezza non si puó acquistare a forza 
di rególe , essendo solo eíFetto di fantasía , o di una natu
rale iinmaginazione , se cosí si puó chiamare quello , che 
non s'intende , onde ne nasce i l bello ,Tinvenzione , ? i m -
mitazione della natura , ed i l sublime , le quali cose sonó 
1 ' oggetto j ed i l íine di tutte le belie Arti. 

La Teoria genérale delle belle Arti suppone delle regó
le , má queste rególe generali non sonó in gran numero. 
L a prima é , che chi si consacra a un arte , d&ve avanti 
tutto consultare il suo genio , spogliarsi dell' amor proprio, 
ed esaminare la sua capacita ; considerando bene se egli h 
abile d5 inventare intendendo sotto questa parola invenzione, 
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un genio particolare , una immaginazione viva , una certa 
sottiglieza di spirito , che da la facilita di ritrovare qual-
che cosa di nuovo. Bisogna pero daré dei giusti limiti a ques-
ta parola nuovo , e non prenderla in un senso rigido , ed 
assoJuto poiché come ci son stati dal principio del mondo 
fino a nostri giorni miglioni di Autori in ciascuna del-
le belle arti , i quali hanno posto in opera con le loro 
immaginazioni bnllanti qnasi tutte le combinazioni -possi-
bili degli oggetti differenti, quando si senté parlare i l vol-
go d' un opera d' un Artista tutt' affatto nnova , bisogna 
porre questa asserzione al rango dei discorsi populan , co
me quella di certi empirici, i quali posseggono dei raarayi-
gliosi segreti per guariré i mal i , per mezzo dei semplici 
ad essi solo conosciuti, quasi che le piante , che crescono 
nel nostro Continente , fossero fuggite alia esatta ricerca dei 
piü diligenti Bottanici. L a novitá consiste nell' impiego in-
gegnoso delle combinazioni felici , e piacevoli di tutti 11 
differenti oggetti, che c offre la natura , e nelP uso, che 
T Artista fá nelle scoperte , dalle quali sá trar partito, e 
pode giudiziosamente in opera. Mi sembrarebbe ancora moi-
to meglio detto , che 1' invenzione consiste a produrre nelle 
opere di genio , i* inaspettato ; un placeré cioé , una perfe-
zione , un pensiere , una espressione alia quale non si era 
preparati , che non si poteva prevedere , ne sperare di tro
varla nel luogo ove 1* Artista 1'ha collocata felicemente , e 
dove si ritrova con gran placeré. Questa idea é applicabile 
tanto alie belle arti , che parlano all' anima per 1' órgano 
dell' udito quanto a quelle , che operano per T órgano del-
la vista , e questo é un oggetto dei piü esenziali da consi-
derarsi. 

L a seconda regola consiste in ció , che ciascun Artista deve 
travagliare tutta la sua vita , a limare , ed a puliré il gus
to , per acquistare quel Tatto fino , sottile , e sicuro,, che 
fá conoscere le bellezze reali di ciascuno oggetto , gli orna-
menti , che gli convengono , le proporzioni e l i rapporti, 
che sussistono trá le sue partí , e per farne la sua regola 
neir impiego de suoi talenti natuíali. Questo travaglio con-. 
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síste nella riflessíone soprá la natura profondamente , e nei!e 
proprietá degli oggetti relativi alie belle arti, e nello stu-
dio costante dci gran modelli. 

L a terza regola per la prattica é 1' immitazione della 
natura. Ciascunooggetto neli' universo ha la sua natura par-
ticolare , che 1' Artista non deve giammai perderé di vis
ta trattandolo, In vano ornará la sua opera coi tratti l i piü 
ingegnosi, e i piü brillanti, che, se la natura non é ben immita-
ta , resterá sempre difettosa. 

La chiarezza forma la quarta regola delF espressione. In 
tutte le belle arti in genérale un espressione oscura , trop-
po ricercata , non decisa é sempre viziosa. La vera bellez-
za deve essere conosciuta non solo da chi sá , má ancora da 
chi non sá. Le false bellezze , o bellezze subalterne son quel-
le y Ib qüali hanno bisogno d' una specie di coperta , o di 
velo , che le faccia comparire piü di quello , che non sonó. 
Poiché la jera bellezzza non é quella , che é velata , má quel-
la , che risplende col suo proprio lume. La riunione dell' 
immitazione fedele della natura , e della espressione chi ara dei 
pensieri , produce la veritá , la quale é esenzialissima nelle 
produzioni delle belle arti. In tutti i soggetti di qualunque 
genere , che esse abbracciano egli h necessario di far regna-
re una elevazion di pensieri , che esprimiao ciascun oggetto, 
nella maggior perfezione di cui egli é suscettibile , e immi-
ti la natura nella maggior sua beílezza. Questa é la quinta 
regola. I I fine delle belle arti , essendo di far nascere il pla
ceré coll' espressione del bello , deve ciascun Artista innal-
zarsi piü, che puole, sciegliendo la parte la piü perfetta la 
quale i l soggetto é capace d'ofFrirgli , ornándolo di maniere 
le piu nobih, e le piü belle , che i l proprio genio , e la 
calda di luí immaginazione pnó suggerirgli, senza pero al-
lontanarsi mal dalla natura. Dalí' operazione delle ultime 
due rególe nasce il sublime cioé P unione della maggior chia
rezza della maggior veritá , alia maggiore elevazione possi-
bile. I soggettl i pií, semplici > ed i piü communi sono 

suscettibili di un sublime conveniente al loro genere. Un 
Paese dissegnato , un aria di Teatro , una pittuía di Storia, 
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possono essere ugualmente subiimi. Danque ogm Artista de. 
vs cercare di giungervi , e questa h la sesta , e lu l t ima 
regó'a genérale perla parte delle belle arti. Tuttc ció , che 
é basso o indecente , o che disgusta , e naturalmente catti-
vo , e deve esser proscritto dalie Produzioni , che sonó i l 
frutto delle arti nobili, e liberali. 

Le qualitá pertanto , che ho indícate fin ora debbono es
sere i preliminar] dati a chi vuol maneggiare qüaluriqüe delle 
belle arti piíi dalla natura insegnate, che dalle rególe. Chi sísen
te vestito di ció vi si applichi , e riuscirá ecceilente ; chi no 
almeno se sari mediocre non stará in ozio , che é quello , che 
io cerco, particolarmente nei nostri Religiosi. Nació el hom-
hre sugeto d la pensión del trabajo , questo deve essere per i l 
genere umano un assioma. ^ < 

Voi finalmente ] che siete destinato al nobile impiego di 
•eccitare la virtü , e la felicita nei cuon, che vi sonó stati 
confidati, esaminate voi stesso con occhio di Giudice severo 
ed imparziale , fate che taccia nei fondo della yostra ani
ma questa vanitá sempre sollecita a mascherare l i vostrr di-
fetti , e ad esagerare i vostri talenti; chiedete a voi medesi-
mo un contó rigoroso deli' uso , che siete in stato di fare del
la vostra esperienza. Avete voi bastevolmente riflettuto sopra 
la natura deli' nomo ? avete voi penétrate tutte le strade 
del suo cucre ? avete voi studiato 1'anima umana della qua-
le voi dovete regolare tutti i mcti ? vi siete voi familianz-
zato con Y innumerabile varietá delle forme , che prende 
í amor proprio per fuggire dalle vostre operazioni ? avete 
voi annalizzate le passioni umane di maniera di poter co-
noscere esattamente, e li mali , che ponno cagionare , e ? 
utilitá , che sene puó cavare per la scielta ragionata degli 
ocrgétti sopra i quali fá di mestieri esercitare la loro attivit-
ta0, e foiza ? Sapete voi distinguere le pm piccole duieren-
ze dei caratteri fino al punto di conoscere d' un colpo d 
occhio , se le cose , che convengono ad uno, non possino nuo-
c:re ad un altro ? avete voi finalmente considerata T anima 
umana da tutíe le sue faccie , e con le giuste combinazio-
ni di ^radi di perfezione , delle quali ella é capace , unirla con 
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h vlrtii , e le qualitá delle quali bisogna ornarla; vi sen-
tite voi sicuro di voi medesimo abbastanza per intraprendere 
qnesta terribile operazione ? Non v i . lijsiiigate. Voi vi cari-
cate d' educare degli uomini , non é un esperienza , che 
voi tentiate ; é un capo d' opera che dovete ünire. Pensate 
che i i vostro progetto é di fare allievi , e savj , ed utili* 
dunque vi bisognano perció , e talenti, e lumi , e abilitá 
ed esperienza. Da voi debbono ricevere tutto questo. I I loro 
spirito , come i l loro cuore é nelle vostre maní, Tuno e 
I ' altro suscettibile di ogni sorte d' impressioni. Má alcune 
possono nuocer loro , altre essere inutili , altre scancellarsi 
nel tempo medesimo , che s' imprimono. Saprete voi non 
presentargli, che i soli caratteri necessarj ? fá duopo con uno 
studio continuo e penoso, che voi siate arrivatoad avere la chia-
ve delle loro facoká intellettuali, collocarvi successivamente 
le idee , che vi sembreranno le piü proprie a concorrere al 
vostro fine , indi doppo a vedi armati d' un certo numero del
le medesimê  , legarle assieme ; fá di mestieri , far loro sen-
tire \Q relazioni proporzionandovi alia loro debole portata con 
le piü semplici spiegazioni , e fare di maniera, che penetri-
no essi medessimi la relazione d' un idea con altra , e con 
molte , di modo che volendo dedurre una conseguenza gíi 
ajutiate a dedurla , má in modo , che credino di averio fat-
to senza i l vostro soccorso. In questo modo si preparano 
tutte le loro facoká ad ammettere li diversi rami di co-
gnizumi, i raggi delle quali portano seco la luce, e la fe-
conditá. 

Ora se vi conoscete bastevolmente sagace , prudente , e 
dottato delle sopradette qualitá , ricevete 1' impiego ; se'nó 
avendô  punto d' onore rinunziatelo , per non mettervi al ris-
chio di tradire con una cattiva educazione data , se no mali-
ziosamente, al meno per ignoranza quelli , che vi sonó sta-
ti affidati, e per non avere voi stesso un perpetuo rimorso. 

Se in questa piccola opera avvi qualche cosa di buono 
le opere di Mr. le Chancellier d' Aguesseau , di Mr. le 
Barón de Bielfeld , ed il libro intitolato le Temple du Bon~ 
heur mene hanno dato i lumi , e perció e loro j se avvi 
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qualche cosa di cattivo o mediocre , l mío. Questo serva 
per le citazioni tralasciate nel corpo dell' Operetta , noa 
avejido creduto di fado in una cosa tanto piccola. 
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E R R A T A C O R R I G E . 

Questa Operetta h stata composta , come si vede , in 
lingua Italiana , e stampata in Madrid. Egli é naturale , 
che trascorsi vi sieno alcuni errori d'Ortografía : I I Leggi-
tore se é capace della lingua , l i correggerá da se medesi-
mo ; se non é capace > l ' E r r a t a corrige non servirebbe, 
perché inutile a lui i l leggerla. Se non vi sonó errori, i 
quali mutino i l senso sempré conforme ai sentimenti della 
vera Cattolica Romana Religione, questo deve bastare. V i vi 
felice, e ció ti serva per Errata corrige. 
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