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U K K O R l. C^OKKFZIOÜVI.

Payina Linea
3 30 greco greci

.32 24 glí altri dolori gli allrui dolori
34 i 0 non é sostcmita 0 non 6 sostenuto
44 10 superiorc sía men forlc. sia piü forte.
50 12 e le sorprese c gli iuganni

0 sorprese c gli iiigamií
tiü 26 vuole si usiiio ragion vuole si usino
üd 11 de’ Pompei di Pompei
83 24 jii tal lógame un tal légame
98 22 precita precipita

104 5 inn non gia osciiia tingiia ma non giu oscura: lingua
111 1 fugacíla fUgiU'itÜ
430 13 poco alto poco alta
135 15 anche al volgo nc anche al volgo
I3(i 27 porci pOrci
143 23 a ugni parte da ngni parle

f

y j{. É accadulo un cnwc iici numcii dellc aimotazioni, esscndosi pas- 
feali) dal tiumciü 3 al 13. 'Jale sbaglio poro iimi cagtoiia incciivenictite 
di süitu, raeutrc m-ssitiia nota fu ommessa. c tutic cunispondono al 
numero <lí rkliiaino.
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ü/a poco plü di un secolo trovlanio che la filosofía 
facesse scopo di sue mTesligazioni la bellezza, e ricer- 
candone 1’ Índole si nella natura clie nelle arti, tentasse 
di ridurla a certe determínate norme, e fórmame un 
corpo particolare di dottrina che chiaraossi E stética . Non 
é quindi meraviglia se questo ramo di scienza attissimo 
a guidare e faTorire il genio, ed a formare un retto giu- 
diíio nelle opere d'arti meglio ancora che le cognizioni 
fcecniche, trovasi tuttora neirinfanzia, non ostanti le lucu- 
brasioni di sommi ingegni. L a  scienza é planta di eterna 
vita, ma germoglia lentamente in sulla térra.

Tutti vollero applicare all’Estetica quel método, quel 
sistema che si avevano adottato filosofando: si dlstinse 
il bello ín reale  e id eó le :  si presero a soccorso le idee
innate: si pretese non essere che un’’immaginazione varia
come i costumi, il clima, Tíndole d’ ogni popolo, di ogni 
classe dVom ini, d’ogni individuo; con cento altre opi
nión! che sebbene abbiano tutte del vero, non bastano 
ai bisogni delP intelletto^ perché non abbracciando con 
un principio único tutti i modi coi quali si mostra a 
noi la bellezza, lasciano sempre qualche fenómeno non 
abbastanza lumeggiato. Ed é una veritá di falto che nelle 
scíenze basta spesso un fenómeno, un punto d’’oscuntsi
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II' non clclhiito a rovosciare un intero sistema, e a far so- 
spettar per lo meno non essere altro che un* ipotesl il 
principio su cui si era eílificato.

Intanto il sentimento tlel bello, animando gil artisti, 11 
splnse a produrlo iielle loro opere in ogni tempo, e 
tanto piii íacllmente, quanto niegllo soccorrevano ail essi 
benigna natura e favorevoli istiluzioni. Cosí i Grcci ^1- 
venti in un clima in cui

...................................................... la rosa
■ Reina (ici gianlin, turbinc o verno 
« Mui non la struggc> ogni mattín l’ irrorn, 
- La hcncdice ogni aura, cd ogni solo ■;

B yros,

I' I ,

1̂» I

in un clima che per la sua salubritii produceva le piü 
vaglie forme d^uomini, di donne e d’’ ogni creata cosa, 
con una religione tutta fantástica, tutta poética, poterono 
inegUo d’ ogni altro popolo innalzarsí a quel bello che 
noi diciaiiio ideale nelle arti del disegnn, il quale non é 
che Punione delle bellezze concedute parlitamente da be
néfica natura a \arii indlvidui. Píe molto diverse furono 
le cagioni per cui si resero sovra lultl eccelleiUi iiella 
poesia e nella eloquenza.

Ma il seutiineuto del bello senza la scortad'una sana 
filosofía non basta ij e il bisogno di novltá fece pur tra- 
viare sonmii ingegni, e trascorreré nel barocco che ebbe 
favore finclié, sparíto il bagllore d’ un’ eflimera bellezza, 
si dovette ritornare ai modolll pvlmitivi, alia sempHcltá, 
ad una bellezza insomma piú uníversalmente sentlta, per- 
ciié piü vera. Ció si avveró per tulte le beile arti, ma 
piü visibilmente per la poesia e per le arti del disegno. 
E  la música?

La música sebben 1‘orse piü antlca di tutte, ei>l)c a 
rimanersi piu luugo tempo lonlaaa dalla sua perfezionc.
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a cui non pervenne che da quasi un secolo, ínceppata 
da mille strava^anze e pregludizii. E  quali progressl po- 
teva essa fare presso gUEgizU, o presso i G reci, i quali 
ascrívendo a certi suoni, modi, stromenti, significatL 
simbolici, origíne divina, virtíi particolari e sovnamane, 
slimavano corruttor di costumi, nemico della repubblica, 
sacrilego colui, che sentendo troppo ristretti i limlti del 
sistema, ardiva aggiungerc una corda alia lira, o intro- 
durre una qualunque novitá? Lo stesso Platone, che 
visse ne’ piü bei tempi di G recia, non avrebbe ammessi 
nella sua repubblica che alcuni toni, o a meglio d ire, 
alcune canzoni nazionali.

Se poi si ponga mente che la música greca era priva 
di un principalissimo elemento, (Tarmonía) stabilita su 
toni non omogenei, limitata nel numero e carattere de- 
gli stromenti^ che i teatrí troppo vasti e scoperti costrin- 
gevano gli attori a gridare per essere uditi, benché 
coperti di mascliere a portavoces che la riunione delle 
voci niaschili e femminee era esclusa dai drammi, si 
scorgera che doveva essere necessariamente molto im- 
perfetta e rozza, e che i suoi maravigliosi eíFetti non si 
debbono ascrivere che alia eloquenza e poesía dagli an- 
tichi cómprese sotto la parola música: senza ommettere 
la riflessione, che 1 uomo si adatta e trova piacere nel 
mediocre quando non ha per anco l'idea dell’ eccellente.

I Romani non coitivarono gran fatto la música, serveii- 
dosl, per gli spettacoli in cui la arameltevauo, di musici 
stranieri^ e nelle invasioni dei barbari fu abbandonata 
intieramente ai Trovatori o Menestrelli, ai quali proba- 
bilmente dobbiamo i priml esordii delf armonía. Ma in- 
cominciando la Religione Cattolica a respirai'e dalle per- 
secuzioni e goder pace, venne introdotta la música iiella 
liturgia, e si fu allora, che la fecero oggetlo di medita- 
zione uomini chiari per seniio e dottrlna. E  questa si
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puó cllre P época clel rínascimenlo di quest’ arte:, potclie 
si dovelle inventare nuovl stromenti, nuovi caratteri per 
espriniere i suoni, purgare P armonía e i toni, e rlco- 
niinclare per cosí diré Pedífizio da capo a fondo: il 
che dovette necessariamente essere P opera di piü d’ un 
secolo.

A quel tenipi lo studio maggiore fu rivolto al conlrap- 
punto, alio sviliippo del qualc si oppose Puso dei toni 
ecclesiastici, avanzo dolía música greca che non si sapeva 
alihandouare, henché Parnionia facesse sentiré il ])isogno 
dei nuovi toni maggiore e minore. 11 sentimento intimo 
dovette loltare lungamente conLro Paífotto, e l'attacca- 
mento alie antiche usanze.

Immersi gli scrittori in tante difiicolla dimenticarono 
afíatto la melodía, ed essendo prcvalso un pessimo gu
sto in tutte le arti, un gusto che solo apprezzava lo 
strano, il diíficile^ si spinse tan fo ltre  la manía degli 
artifizli armonici, che i maestri non erano plu ad altro 
inlenli che ai cánoni i piii intralciati. Strabiliava Pintel- 
letto , ma il cuore se ne rimaneva freddo, agghiacciato.

1 / uomo pero non é creato per Perrore, e se gli é 
forza passare per esso e rimanervi alcun tempo per di- 
scoprire la veritá, Pafferra al Une, e questa é pur 
dVopo trionfi: nel risorgimeuto del gusto la música non 
fu ultima ad avvlarsi siil huon sentiero.

Iiifalti prima che il severo Milizia osasse citare al tri- 
hunale della critica i monumenti piü venerati, scoprlrne 
le capriccíose inutllltá, proscriverle e ricondurre Parchi- 
tettura alia seinplicitá maestosa ed elegante degli ordini 
greco e toscano^ prima che il Barelti movesse guerra 
alPaffettata eleganza di scrivere si in verso che in prosa^ 
prima che si studlasse di nuovo Pespressione di Raf- 
faello, la grazia del Coreggio, la venusta delle greclie 
statue, eraiin giá sorti Durante, L e o , Pergolesl, Scarlatli
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ed aliri, i qilali sentirono ü ¡úsogno di daré airarle una 
miglior direzione e seppero (¡ITeltuarla. Giltaroiio le fonda- 
menta deir impero della melodía e della pittura musicale, 
facendo conoscere Parte attissima a piegarsi alie diverse 
graduazioni degli affelti.

Surse un’ aurora, apparve snll’ orlzzonte un astro, la 
cui benéfica influenza rischiaró le mentí, fece palpitare 
i cuori. Falti cauti gli uomiiii dai proprii errori in cui 
il falso splendore di geiiii fatal! gli aveva fraviatí, d¡- 
vennero diffidenti di ogni autoritá^ sentironsi dotati di 
ragione, e vollero alia medesima sottoposto tutto che puo 
interessarc il loro ben essere, i loro afletti, le loro cre- 
denze. Sentita la necessitá di perfezionare eolio studio la 
ragione, ecco stabilito il culto della filosofía, principio e 
fine dcllo scibile uinano, e questa fatta base d^ogni scien- 
za, d’ogni arte tanto libérale che meccanica, portare ovun- 
que la sua luce, togliere i pregiudlzii, ampliar le vedute, 
moltipllcare le relazioni, daré spinta e dirigere gli inge- 
gni, ed inebbriarli de’ piü puri non prima gustati piaceri.

Quindi é che ai ternpi noslri qualunque insegnamento 
che non si addentri nel niidollo della materia di cui 
tratta, che non ne sceveri e dimostri la ragione d’ ogni 
parte, e le piü intime relazioni delle partí col tutto, mal 
soddisfa ai bisogni di chi sludia per veracemente ren- 
dersene islrutto.

La natura della música, composta di tanti elementi, e 
tanto sfuggevole iie’ suol efíetti, aerea, incoercihilc, fa 
sentiré una tal veritá meglio forse d’ogni altro ramo di 
scienza od arte^ ed ognuno che ríchiesto di insegnarne 
le teorie ad alunni alcun poco illuminati abbia sentito 
il hisogno di spiegare quanto il sentimento approva o 
rifiuta, dovette confessare a sé stesso quanto ancora mau- 
chino di evidenza le lante ragioni che dai trallatisti qua 
e la si adducono.
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Troppa parte de^nostri giudizii su quest’ aiie si é at- 
tribuila al senso delFudito, quasi clic il bello dipenda 
dalle modlficaztoni fisíclie che tali o laraltre oscillazioiii 
possono cagionare airOrgano sensorio: troppo poca parte 
ne fu altribuita alF intelletto, che puré debh’ esserne il 
primo giudice. Quindí il bello tanto in armonía che in 
melodía fu sino ad ora udito assai piú che ragionato.

Eppure il principio di un lutto cosí concorde ed orno* 
geneo non deblf essere che uno, e per la parte che di- 
rebbesi maleriale o técnica, e per la parte ideale o este- 
tica. E  di questo principio che cl parve dover risiedere 
nella iiostra istessa natura come base d'ogni nostro giu- 
dizio noi andavamo in traccia, quando escita colle stampe 
Topera di E[)ifanio FagnanI « S ioria  naturale d e lla  p o 
tenza nm ana  w, e leggeiidola e díscutendola colTautore 
stesso, ebbinio a ritrarne siffatta luce da diradarne ogni 
dulíbio.

Frutto di questi studii era un intiero trattato d' armo
nía e contrappunto, cui dava complmento la presente 
opera che particolari motivi inutili a dirsi al lettore ci 
indussero a puhblicare per la prima, comportándolo la 
natura delle materie che quivi si trattano, non dipen- 
denti in modo assoluto dal rimanente.

In questa, esposta in breve la teoría del bello e del 
sublime desunta dalla giá citata opera di Fagnani come 
])ase generale, e dala una rapida occhiata alT Índole de- 
gli affelti, cosí come alie modificazioni interne ed esterne 
che i medesimi producono sulT organismo (11 che costi- 
luisce il li{)o d’ ogni belTarte), si dlscende alTanalisi de- 
gli elementi che la música compoiigono, per dimostrare 
a (¡uali fenomeni della vita corrispondaiio, e qual sia la 
parte di clascuno nelTespresslone niusicalc.

Da quest'analisi derivando alcune teorie, questo si con- 
frontano cogli esempli scelli nei tralli di piü riconosciuta
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liellezza del piü rinomati maeslrí. E  per ulllmo si ragio- 
nauo alcuni precelti da questí praticati, onde a vicwuda 
gli esempi coufennlno le teorie, e queste gli esenipí.

S i vedrá dal tessuto di cjuest’’opera come essa possa 
studiarsi e dagli iniziati nella composizion musicale di 
qualunque scuola, e da chi ben poco ne conosca 1’ ar
cano nieccanismo, e solo sia dotato di non incoito in- 
gegno. Se avremo con quest'* opera recato qualclie ran- 
taggio all arte ed agli studiosi sará raggiunlo lo scopo 
per cui fu scritfa.
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ll noslro autore considera Tuomo come una potenza 
posta a vivere in un pelago di infinite altre potenze di 
cui si possono formare due grandi classi, essendo le une 
favorevoli alia \ita, le altre alia vita stessa nemiclie. In- 
fatti, che sono essi per noi gli esseri innumerevoli da 
cui siamo circondati, se non se forze diverse di cui o pos- 
siamo giovarci associandole alia nostra propria, o contro 
cui dobbiamo lottare per respingerne T influenza noce- 
vole, o evitare per non rimanerne oppressi? E  che altro 
é per noi la materia tutta se non rannunzio di una forza 
che vi sta ripósta, o di un sistema di forze combinate?

Per poco che vi si rifletta egli é facile il conoscere 
come r  uomo si trovi naturalmente interessato a scoprire 
la natura delle forze che lo circondano^ poiché senza di 
questa cognizione ei non potrebbe avere un momento 
di sicurezza, né sostenersi, cosí debole come lo scor- 
giamo in sé stesso, a fronte di tante ncmiche potenze*, 
che anzi dovrebbe di continuo tremare di esserne ad 
ogni istante annichilito.

Quindi rinsistenza a studiare la chimica e le  arti mec- 
caniche con cui Tuomo giunge a dominare le forze della 
natura, e far serví a sé i plü terribill elementi.

E  perché Tuomo non avendo ricevuto dal Greatorc 
la scienza in dono, ma solo i mezzl per conseguirla ¿
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sarebbe perito prima di giungerne al possesso^ lo stesso 
Creatore pose in esso per una parte un accorgimento 
onde potesse, quasi per istinto, giudicare della natura 
buona o malvagia delle circoslantl forze, e per T altra 
pose fra le forze istesse e le loro apparenze una tale 
analogía, per la quale facile per lo piü ed istantaneo ne 
riesca per noi il giudizio.

E  perclü noi ci troTiamo dotati non solo del gusto e 
delPodoralo, che con impressioni piacevoli o dolorose 
ci avvertono delle qualita buone o cattrve di ció che 
potremnio scegliere ad alimento del nostro organismo  ̂
non solo del tallo che ci avverte della consistenza e del- 
r  ambiente dei corpi*, ma anche della vista e deirudilo 
i quali ci fauno accorti delle esistenze che, ancora loii- 
taue, minacclano entrare nella sfera delle nostre relazioni, 
ed esercltare su noi la loro influenza.

E  con tanta maggior efficacia, quautoché a misura si 
vanno moltiplicando le esperienze, la sensazione presente 
evoca la memoria di sensazioni passate, di falti analoghi 
osservati, che associandovisi rende piii facili i giudizii, 
ed ingrandisce Tefletlo delle impressioni attuali.

Essendo perianto la memoria per le distanze di tempo 
ció che la vista e Fudito sono per le distanze di luoghi, 
si intende come ella al par di questi ci serva di veicolo 
col cui mezzo riceviamo le impressioni del bello e del 
brutto: perche per corrispondenza Tattitudine che hanno 
le apparenze di farci intendere con chiarezza la natura 
buona o malvagia delle forze, é appimto ció che costi- 
tuisce la B ellezza .

In fatti « un punto di oscurita da qualunque distanza 
« ci si presenti é sempre una sorgente di indomata 
M paura, finché non sia rischiarato e conosciuto^ mentrc 
u un soggetto qualunque, se chiaranienle palesi Fazione 
u di cui puó essere suscettivo, per avverso che fosse,
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*  ci gioverá a scliivarlo, e questa cliiarezza di earalleie 
« gil dará ancora le ragioni della bellezza ».

Dal che si puó conchiudere, non esservi bellezza ove 
1 intelligenza non possa con facilita gludicare della sen- 
sazione che riceviamo, ove, cioé, niaiichi la cliiarezza. Ne 
volete una prova? Confróntate Tefifetto prodotto daU’uI- 
limo ecclisse totale di solé sulle persone che il fenómeno 
conoscevano ed aspettavano, con quello provato dagli 
idioti che non lo intendevano e che la storia ricorda di 
popoli ignoraiiti, e vedrete che mentre i primi alzarono 
un grido di plauso per la commozione dolcissima, i se- 
condi rimasero di spavento compresi, non fosse rintiera 
natura per soggiacere ad una crisi tremenda.

Fin  qui pero Ja definizione sembra ristretta al bello 
esteriore o puramente materiale che gli artisti chiame- 
rebbero bello d i jb r m e  o  d i  eseciizione. A vedere come 
sotto la niedesiraa si comprendano tutti e singoli i casi, 
in cui si suscita il sentimento del bello é necessario 
esteiidere alcun poco le osservazíoni.

Abbiamo notatu che le forze della natura si possoiio 
dividere iri due grandi classi, cioé forza favorevole alia 
vita che sempre lavora alia conservazioue, alia riprodu- 
zione degli esseri^ e forza avversa alia vita istessa che 
sempre tende ad atteixare e distruggere.

Conviene aggiungere che ogni essere avente forma e 
figura é un sistema delle due forze, in cui quella del 
genere della vita domina V opposta. Diamo un’ occhiata 
ai corpi puramente niateriali: se la foi-za appellata dai 
íisici di adesione^  di affimtd  o di citlrazione cessa un 
istante di oppugnare quella che diciamo di gravita^ tutto 
é disciolto. Un masso di granito si converte in arena ̂  
Talbero é fatto ceiiere^ i piü alti monti sono adeguati 
al suolo \ piü non si sostengono i Udi del m are, c 
questo subissa la térra. 11 sentimento di questa lotta
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sorgerá solenne se vi íarete a contemplare lo ader- 
gersi di una colonna, o lo slanclo delle arcate di mi 
tempio.

Volgiamo lo sguardo aU'uomo: scorgeremo ch e , ollre 
alia volontá dominatrice delPorganismo, egli ha iii sé 
delle forze, delle tendenze d’ istinlo, le quali se non 
sono inihrigliate dalla lorza volente, invece di cooperare 
alia conservazion della vita a cui sono destínate, ne an- 
ticipano aiizi la inorte.

Queste tendenze, queste inclinazioni d’ istiuto sono 
poi quelle che prendouo nome di p a ss io n i  ognivolta che, 
acquistato un soverchio grado di forza, minacciano offu- 
scar la ragione e costriiigere la volontá ad azioni iugiuste 
e riprovcvoli.

Quali azioni siccome ci servono di segno a giudicare 
dell’ intimo animo, ossia della potenza niorale di ciascuii 
individuo, ciitrauo anch’ esse nel dominio della hellezza 
quando siauo abhastaiiza chiare e determinate.

Qui si rifletta, nulla esservi per Tuomo di veramente 
indifferente fra tutto che lo circouda, perché tutto puo 
esercitare su lui un’ influenza utile o nocevole. Che anzi 
ci prende necessariamente tanta parte a quanlo cade 
sotto i suoi sensi da potersi d ire, che in quel momento 
in cui sta fisso ad un soggetto qualunque, la sua vita 
senziente si trasforma in una replica del soggetto me- 
desimo.

E  tanto piii sensihilmeute se al suo sguardo si mani- 
festa il conflitto di due opposte potenze, nel qual caso 
l’ uomo é sempre portato a simpatizzare per la potenza 
del genere della vita, e a desiderarla vincitrice. Quiudi 
non possiamo a meno di riseiitire un vero dolore nel 
vederla oppressa, a meno che non raccorgessimo teme
raria, o vinta da un non iiulla, uel qual caso vi 1ro- 
viamo il goffo, ¡1 ridicolo.
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Da! sin qui detlo si conceplscc come la bellezza non 
sia clrcoscritta a certe date forme, nía svariata secondo 
i díversi soggetti, e secondo le idee ed abltudini deMl- 
versi popoli^ cosí como si viene ad intendere non esseie 
esseuziale alia niedeslma quella piacevolezza che gli an- 
tichi appellarono venusta {venustas) e di cui espressero 
l’ idea nella Venere {V enus) facendone la Dea del p ia -  
cere {V oluptas) e la madre ^ A m o re  ossia del desiderio 
{Cupido).

Venusta e bellezza diventano una cosa ogni volta clic 
i segni svelano una potenza, a cui affidandoci, troveremo 
favore^quale idea simboleggiarono gli antichi nelle Grazie 
date per compagne a Venere. E  perció venusta in quella 
frescliezza e semplicitá di forme delle Madonne di Raf- 
faello, e nelle slatue di Dee del Canova, che mentre vi 
fa scorgere la vitalitá diffusa in ogni parte delf organismo, 
vi svela puré il candore delf anima che sembra infor
marle. Venusta in tutti quegli esseri i quali perché in- 
capaci mai sempre di maligna influenza chiamiarao in- 
nocentl^ onde poi le colombe sacre a Venere^ onde ad 
Amore « I I  nume an im ator d ella  natura n le forme 
sempre si caro delfinfanzia. Venusta nella virtü perché 
mostra la forza volente dominatrice della foi'za parassita 
delle passioni^ perché ci invita ad aífidarci alia potenza 
deir essere virtuoso.

E  a dir tutto in uno, la bellezza ha il pregio della 
venusta sempre che costituisce una proniessa; e per op- 
posizione ne va priva sempre che é un avviso, una 
niinaccia.

L ’ Ercole é simbolo di forza e non di grazia: il Mosé 
di Michel Angiolo vi impone rispetto^ é quasi il rappre- 
senlaute di un Dio liero e tremendo: le forme del leone 
vi avvertono di sua ferocia: guai a chi ne suscita Tira. 
Sporge dalfaltezza sniisurala d'uu monte tagliato a picco

L
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un enox'me niacigno^ una forza imniane da piü secoU forse 
il sostiene^ ma se questa cedesse!...

Ecco ii perche il bello fu talvolta accorto conibinarsi 
coir orrido.

Cércate e nel físico e nel morale, iielle arti e uella 
natura, e troyerele innumerevoli i casi di un bello severo, 
imponente, soleiine, che non lusinga i sensi colla ve
nusta, nía scuote il senlimeuto della vita, ed ammaestra 
svelando iniportanti veritá.

La teoria del bello conduce naturalmente a quella del 
sublime, non differendo Tuno dalfaltro che nella gran- 
dezza della pí»teuza falta accorgere dalle apparenze. lu- 
fatti, fínche si tratti di una potenza che ci é dato di mi- 
surare, e in qualche modo colUdere colla potenza umana 
soccorsa da niezzi umani, ivi é bellezza^ ma se sia tale 
che né determinarla né collíderla possiamo, invece del 
bello avremo il sublime.

« Scende zampillando dalla roccia materna un ruscel- 
« letto^ scherzoso di balza in balza mormora ricercando 
« la valle. La limpldezza delle sue acque permette alio 
« sguardo che lo contempla, di penetrarlo, di scoprire 
« ogni ciottolo, ogni granello delle sue rive, e del suo 
« fondo, e di coiioscerne finnocenza fin uelle viscere 
« piü segi*ete del suo movimento. Souo queste le qua- 
« lita caratteristiche della bellezza.

« Frattanto si avanza in suo cammino^ nuove fonti, 
« nuovi zampilli che incontra vi si reiidono tributar], e 
« le sue onde si van facendo mano mano copióse*, s^ad- 
« densano i vaporl della montagna^ 1 nembi accavallati 
“ si espandono^ folgoregglano, scoppiano, d’’ ogni iii- 
« tomo s’ aprono, e scrosciano solto largo cielo le pioggie.

« II ruscellelto, che pareva poc’ auzl imitare le Kiiife 
« del monte a tuíFarsi in quel puri crlstalli, si va facendo 
« spumoso:, la forza delle acque cresciute ha potenza di
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« sconvolgere le arene del fondo^ s’ ingrossa, si fa tor- 
« bido il rivo*, i ciottoli colle sabbie ue conseguono il 
« corso ̂  ribocca il volume delPonda^ il rio si fa tor- 
« rente^ il niormorio é dlventato muggito^ i massi si 
« sommoTono, sí dislaccano, si avvolgono, e giü per 
tf r  erta acque e macigni aífastellati si avvallano, piom- 
u baño......... !

« Arrestatevi a contemplarlo. Límpido e scarso, forza 
« innocente e docile, molle d’ onda e scherzoso, non 
« offriva quel rio che refrigerio, non prometteva che 
« gioje, non inspirara che confidenza e bellezza. Ma non 
« appena le torbidezze lo offuscarono, non appena 
« Tacqua spumosa e sonante ha cominciato a imporvi 
« di rispettarla, ha minacciato di superare grostacoli 
M della vostra potenza^ vi ha intimato difuggire, o che 
tt vi avrebbe rovinato giü dai salli del monte coi ma- 
« cigni che arrotolava^ il suo aspetto si é falto terribile, 
« il bello si é fatto sublime.

« II sublime sta egli dunque essenzialmente nel ter- 
« ribile? 5» No: il terribile sebbene accompagni spesso 
il sublime, non é per esso necessario^ anzi ogni volta 
che il ten'ibile viene, o mínaccla venire a confhtto colla 
nostra potenza cessa per noi d’ essere sublime, né altro 
sentimenlo puó destare! che quello di nostra miseria.

11 perché tali conflitti d’una potenza smisurata contro 
una fbrza che debba indubitatamente rimanerne subis- 
sata, non possono essere sublimi che a chi li mira 
dal di fuori, e da un punto di proprla sicurezza. Sia 
qualunque la grandezza delle forze che accorgiamo, esse 
saranno serapre o delP una o delf altra delle due na- 
ture che abbiamo nótate, e perció ogni volta che ci 
si svela r  azione o la presenza di una potenza creatrice 
o conservalrice, vi sará il sublime senza il terribile.

Ma per aver il sentimento del sublime conviene spesso
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addentrarsi e sorpassare colPaccorgimento le apparenze 
materiaíi delle cose.

« Ponetevi a fronte d’ una prominenza di térra, o di 
« macigno che li davanti la vegglate tagliare con «na 
« linea cruda la purezza del cielo. Contémplate quelful- 
« tima linea, quei musclii, quei fili d’ erba che t i  ere- 
« scono iii cima. Se rifletterete che quella linea é un lembo 
« del nostro planeta, é un segmento del globo terrestre 
« che finisce e si libra «ella vastitá dello spazio infinito 
« in cui nuotano tutti gli astri delf universo, sentirete 
« quanto assumano di grandezza quella térra, queU’erbe, 
« quelle linee determinate, fiuite uello stare di fronte alia 
«  vastitá di quelf aere. Di contro airimmensitá di quei 
« cielo a cui son riferlte, sono esiiitá che ci sorprendono 
« in vederle resistere e non annichilirsi, mentre ci sem- 
« brano cosi solé e derelitte in un deserto d'infiuiti 
«  confini.

« Finché r  osservazione d’ un ciottolo, d’una scheggia 
« di granito, ce gli addita come esseri servi alia mano 
« che gli adopera, alia forza che passando gli smove, che 
« comprimendo gli stritola*, questi enti sono da noi 
« ravvisati come essenze incapaci di azione loro propria, 
« e perció appunto come soggetti della piü inerte ma- 
« teria. Considérate invece la storia di quella scheggia, 
« di quei ciottolo inerte^ se ben riflettete, ove fosse 
« possibile di rlntracciare gli eventi che passarono in 
« sulla térra durante Pesistenza di essi, vi sarebbero 
« svelati i sommovimenti terraequei, il sorgere dal fondo 
« del mare delle catene del monti, le catastrofi dei dilu- 
« vii  ̂ vi sarebbe svelato che la voceada cui essi derlvano 
« forse era coeva alia formazione del globo ̂  che forse il 
« loro monte materno sará stato a quest’ ora trabalzato 
«í dal fuoco, fallo polvero, confuso colle arene del mare. 
« E  quei ciottolo, quella scheggia paleseranno in sé stessi..
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« non prima accorta, una forza che li protesse, che li 
« mantenue oltre tanto corso di secoli, fra tante agita- 
« zloni, fra tauti sconvolgimenti della natura. Quanto 
« alto, quanto maraviglioso, quanto sublime non sor- 
« gerá allora il mistero, che sta sotto necessariamente 
«  alie sembianze reali e cosí appareutemente materiali 
« delle cose ».

Interrógate la natura, osservatela, e vi apparlri ovun- 
que e sempre sublime^ non meno nel fiore che sbuccia 
dalPerbetta del prato, e nella conservazione, attraverso 
i geli del piü crudo vem o, della vita dell’ uovo mi
croscópico di un insetto che vive solo una stagione^ 
che nello sconvolgimento delle piü orride tempeste, 
uelle orrende detonazioni vulcaniche, e n elf equilibrio 
degli astri. Ovunque sorgerá T accorgimento di una po
tenza attiva, innanzi a cui Tuomo é un nullaj di una 
potenza che infinita essendo, non puo essere che Tat- 
tributo di un ente infinito, e perció necessariamente 
único, di Dio.

Ed ecco come dal sentimento del sublime l’ uomo é 
portato irrevocabilmente alia religione.

Ma se il sublime nasce sempre dalla rivelazione d’ una 
potenza sovrumana, come mai applicliiamo n o iil predi- 
cato di sublime alie opere deU’uomo ? E  quale mai fra 
queste puo meritare un tal titolo?

Qualuiique volta la nostra potenza si innalza al di 
sopra della comune misura si manifesta V anima umana 
emanata dal soffio della D ivinitá, anzi appare le molte 
volte ricevere in quel punto dal Nume quel di piü che 
sorpassa il común livello, e se anche ció non fosse che 
illusione, sarebbe pm’ sempre lo stesso e medesimo ef- 
fetto che scaturisce dairimmedíata apparenza. Quiiidi su
blime il furor sacro che agita la mente del profeta:^ su
blime la coslauza del martire che sagrifica la vita per
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r  intimo couvincimenlo di una verltá divenula piü ne- 
cessaria che la vita stessa^ sublime la rappresentazione 
delle arti ogui qualvolta innalza lo spirito alia contem- 
plazione dell’ infinito, o porta « Pumana potenza a gra- 
duarsi per resistere a starvi a fronte »  ̂ sublime final
mente ogni concetto che pales! un genio superiore, e 
sembri dlrvi: D eu s , ecce  D eiis.
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h r Omnis moíus animi suutn quem- 
dam habet a  natura vultum,a0‘ 
nwm, et gestum.

Cíe.

Giá dicemmo come le inclinazioni istíntive sono quelle 
potenze che appelliamo col nome di passloni ogni volta 
superano il grado che s'accorda colla ragione, e tentano 
Irasclnare la volontá nel loro declive. Ora queste ten- 
denze altre sono íislche, altre morali; le fisiche, dateci 
dal Creatore per la conservazione della vita e della spe- 
c ¡e , degenerarlo nel sensualismo hrutale diametralraenle 
opposto alio scopo cui sono destínate. Le morali si r i- 
ducono aU’amore di sé cui la provvidenza contrappose 
lo spirito socievole, cloé Taniore de’ nostri simlli, base 
della caritá. Di questi due amorí il primo fácilmente de
genera nei vizii deiregoisrao, deirinvidia, delf avarizia, 
deirorgoglio^ il secondo é per lo piü fonte di care e 
sublimi virtü.

Queste tendenze piü o men veementi, piü o meno 
preponderanti non solo determinano il carattere di ogni 
individuo lasciando persino impressi nei volti dei segiii 
particolari incancellabill*, ma dominano i moti della vo- 
lonlá iu ogni particolare evento, secondo che Fattríto 
delle circostanze c favorevole o contrarío. Ed é appuato

Ayuntamiento de Madrid



— s a 
ín quei momenti di attrlto che si dichiara in qual modo 
sia scossa 1’ umana sensibilitá, e 1’ affctto che ne conse- 
guita^ ed é perció a quei momenti (i quali soli possono 
costiluire il tipo delle rappresentazioni delle arti) che l’ar- 
tista deve fare osservazione.

Per la qual cosa fra i tanti significati registrati nei 
dizionarii, noi parlando A^^affetto intendiarao il piü ge
nérico cioé motiis^ o pertu rbatio  an im i (commozione di 
animo)*, significato che abbraccia tutte quelle perturbazioni 
che r  animo risente o allorché una passione lo agita, o 
prova rinfluenza di una esteriore potenza: perturbazioni 
che comunicandosi alForganismo ne alteggiano ogni moto, 
ogni gesto, ogni muscolo, lo sguardo, Taccento*, e cagio- 
nano un’ oscillazione particolare nelle fibre piü riposte 
della vilalitá. Tale é infatti il senso piü comunemente 
inteso uel linguaggio artístico.

Di rado accade che l’anlmo si trovi neirinazione, ne- 
cessitalo com’ é ad esercitare continuamente la propria 
vitalitá e potenza^ ma conviene distinguere le azloni di 
una volonta libera nel limite del propril doveri e dirittl, 
dalla commozione cagionata dall’ urto delle passioni. Nel 
primo caso Tazlone é tranquilla, e percio ogni moto, 
ogni sguardo, ogni accento é quieto^ e se una vita ve- 
nisse a scorrere lungameute iu si beata pace non sol- 
cherebbero il volto del vecchio le rughe e le sinuosita 
che vi fan fede per lo piü delle agitazioni violenti pro
vate neireta migliore.

Ma supponiamo un essere gittaW nel tumulto del 
mondo, al suo scorgere un altro essere che accemia 
poter esercitare su lui la sua influenza. Eccolo giá da quei 
punto agítalo dal bisogno di conoscerne le incliuazioni, 
le qualitá buone o malvagie, profittevoli o avverse. Che 
se le apparenze sono a luí chiare abbastanza, e gli 
inanlfestano una potenza favorevole, egU giá si sente
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Siinpa-liicHnato ad amarla, gode anticlpaLameute il píacere di 
moltiplicare la sua colla associazlone di quella, e a ten
dérsela amica impiega ogni suo mezzo.

Spe- II píacere provato é una conimozione, un aíFetto il quale 
ha fondamento in un hene futuro, e perció viene cliiamato 
speranza^ e  assomigliato a uiiraggio benigno che ne fa 
scorgere un punto di felicita avvenire. Fate che questo 
raggio hrilli nel giorno della sciagura, tutla la noslra 
mótale potenza si rialzerá a nuova v ita : richiamato il 
coragglo dallo scorto hene di cui giá col pensiero godia- 
m o , avremo forza a sostenere, a sfidare hen anco gU 
affanni che ci si attraversano.

Se per Topposto quelfente si palesa avverso, o  na- 
sconde sotto indefmibili ed oscure apparenze la propria 

Aniipa-indole, ecco sorgere nel cuore un aíFetto opposto che 
1 paura segreta, un abhorrimento , una 

necessitá o di fuggirne lo scontro, o di conquidere ed 
anuientare quella cagion d' orrore . . . .  E  se V una o 
r  altra cosa sia impossibile, oh quale odio ¡mplacablle! 
quale disperazione non s^impadronisce di quelF anima e 
ne fa scenipio!

SoíFermiamoci a sviluppare questi due casi, e per mag- 
giore chiarezza personiüchianio !e supposte potenze. Sia 
sul fior degli anni Tessere su cui portiamo le nostre os- 
servazioni: un Ingenuo garzone dotato di squisita sen- 
sibilitá. Un’’ avvenente douzella gli si para dlnanzi in 
qualcuna delie circostanze in cui viene a trovarsi. Lo 
sguardo pieuo di vita, la semplicitá dei lineamenli, la 
dolce modestia de’’ modi semhrano far fede deirinnocenza 
di quelfessere angélico, semhrano dirgli: qui é un cuore 
capace della p¡ü pura aíFezlone, una voionlá che si puo 
conquistare purché lo voglia. Ech i  nol vorrebhe? L ’’uomo 
ha continuo bisogno d’’ingrandire la propria potenza pna 
di quante villorie ei puo riportare, nessuna pareggia quella
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che ne couquista una libera volontá^ nessuna nieríla un 
egnal numero di sagrifizii, perché nessuna atteslazione 
di nostra potenza é eguale a quella d’ un libero volere 
che slasi per noi dichiarato.

11 nostro giovane ha -veduto quelle forme, ha inteso Amorc 
quel muto, ma eloquente linguaggio, ha giá concepita 
la speranza di quella vittoria^ giá ferve il suo cuore del 
desiderio di conseguirla, ha giá deciso di ottenerla con 
qualunque siasi sagrifizio, a costo ancora della vita, ed 
intanto fa a lei quello della propria volontá (i). Né ció 
é frutto di una riflessione, non calcólo di freddo egoísmo 
che pretende gli altrui sagrifizii, senza essere disposto 
ad alcuno: T accorgimento sorge quando il cuore giá di- 
vampa del piü férvido amore.

Osserviamolo in quel momento beato. La speranza del 
piü gran bene che aver si possa in térra, ha scossa la 
sua vitalitá, Tlia moltiplicata: V occhio é fatto piü vivido 
e sembra voler leggere in quelfanima: ogni fibra oscilla, 
il cuore gli palpita piü frequente, sembra che il suo spi- 
rito voglia abbandonare la propria spoglia per recarsi ad 
abitare quella delf amata. Un’ obbrezza celeste lo invade, 
e lutte gli ricerca le viscere, fiso contempla quel volto, 
e mentre vorrebbe avere cento lingue per dirle cento 
volte in una: l o  t'amo^ son  tuo^ non proferisce che 
tronchi accenti ma soavi^ la voce é trémula, ma insi
nuante^ e ogni atto esprime: T  anio^ son  tuo.

E  ad otlenere vittoria di un cuore, a renderci padroui 
di un libero volere é necessario il sagrifizio del proprio. 
L ’ uomo non ha diritto sulla volontá del suo simile, e se 
vi pretendesse troverebbe una reazione che ne respin- 
gerebbe Tingiusta invasiones e dato che egli giungesse 
pur colla prepotenza ad oltenerne atti di somniessione^ 
non avrebbe niai sicurezza d’ averne riportata piena 
vittoria.
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Dub- Eguale é reffelto nella donzella che apre il cuore 
’ad una teñera affezione*, se non che la natural vere- 
condia e la tema di scapitare neiraltn ii oplnione astrin- 
gendola a repriraersi, le é forza abbassare lo sguardo al 
cospetto deiram ato, e custodire ogiii atto, ogni detto, 
ogni sospiro. Quindi siccome ogni affetto represso di- 
TÍene piü forte, d’ uopo é che, fintanto non é ben 
certa di aver trionfato, risenla piü affaunoso lo stato 
di dubbiezza, e maggiore la pena peí sagrifizii che non 
le é concesso, e pur branierebbe di fare. Crudele situa- 
zione! Conoscere un bene che sí saprebbe acquistare, 
e correre pericolo di perderlo, né poter muovere un 
passo a difenderlo!

Ma piü crudele se un dovere infrangibile senza un 
delitto, se un legarae indissolubile separa da quel bene^ 
se ad ottenerlo é forza o passare la barriera della virtü 
e invádete gli altrui diritti, o rinunziarvi per sempre. 
Non vi puo essere per un cuore sensibile e virtuoso 

'  guerra piü terribile di questa, perché, vinca la passione 
o la ragione, sará sempre con irreparabile perdita. 

Contra- Una simile situazlone ci rappresenta la Straniera.
® regina rípudiata trova in Arturo un cuore che 

swnc risponde, che ricopia in sé col piü vivo entusiasmo la 
dovere sua sventura, un animo che tutto ad essa si consacra. 

L ’abbiezione in cui é caduta le fa sentiré piü forte il 
bisogno di una potenza che le si associi, e percio ella 
é trascinata ad amare Arturo. Ma questi non é piü pa- 
drone di sé , che legó la sua volontá ad un’ altra*, ed 
essa medesima benché ripudiata non si tiene disciolta. 
L a  di leí virtü sostenuta dal fratello e piü ancora dal 
sentiinento del proprio dovere é appena bastante alPuopo, 
e ben si conosce la piena delP affetto, quando svenatosi 
Arturo, vince ogni ritegno e prorompe furente.

Trionfaudo Alaíde della sua passione, poteva rimauerle
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un conforto nel testimonio della propria coscienzaf, Ar
turo spento per sua cagione é tale un colpo, che tutte 
tronca le sue speranze, che rende mutile la sua stessa 
virtii.

Quale raai potenza morale puó ancora rinianere a quel Dispe- 
misero clie non vede che un corso interminabile di 
fanni inconsolati nelF avvenire? Un essere trascinato a 
tanta sventura é fácilmente spinto a tentare il proprio 
annichilamento. La potenza morale annientata tragge 
seco la forza física che si esaurirá in una moríale con
vulsione.

L ’ Arturo nella medesima Opera ne fornisce fesempioGclosia 
di un’’ altra fase terribile della passione amorosa, vogliam 
dire la gelosia. Questa ha origine d’ ordinario da poca 
slinia per T oggetto delf amore, talora da diffidenza nei 
proprii meriti, piü spesso ancora da soverchio amor 
proprio. Sempre pero é una prova che T amore ha ori
gine dal desiderlo di conquistare un‘’altrui volontá per 
ingrandire la propria potenza.

A ben definirla, la gelosia non é altro che il tlraore 
di perdei’e un diritto preteso sulfaltrui volere. Ognun 
vede non parlasi qui del furore di chi viene ad accer- 
tarsi della violazione di un vero diritto, ma solamente 
del sospetto. Se T amore fosse una conseguenza voluta 
di un calcólo non sarebbe mai scompagnato dalla stima, 
e quando si venisse a discoprlre nella persona chp 
s’ ama una sola qualitá nocevole ai nostri interessi, iii- 
vece della gelosia ne verrebbe rindlíferenza. Ma destata 
raíFezione da qualsiasl apparenza favorevole, non cessa 
per la scoperta di un vizio qualunque, a meno sla 
tale da destare un invincibile orrore. Arturo s' invaghl- 
sce delle forme d’Alaide, fors’ anco della stessa aura di 
raistero in cui s’ avvolge, e della di lei sventura. Egli 
grande egli felice presumeva dover essere accollo come
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Tángelo della consolazione, e nol fu. La voce delTigno* 
íanza versa Tobbrobrio sul mistero che non intende, ecco 
un gernie che tenia scemare la stíniaij la di leí nservatezza 
e Tintimitá con Valdeburgo, che Arturo ignora esserle 
fratello, rendono il suo sospetto certezza. V i si aggiun- 
gono le suggestioni di un calunniatore^ il sospetto é pas- 
sato in furore: Arturo non respira che vendetta, clie 
m orte ... Ed era puré Tamico di Valdeburgo! S to lto ... 
Se anche Valdeburgo fosse T amante riamato di Alaide, 
qual diritto avresti tu di proibirle d’ amarlo? Quali pro- 
messe, quali lusinghe ti ha ella dato di corrisponderti 
e farsi tua? O h! speri tu acquistar diritto sul suo cuore 
avenándole una persona cara?

Cosí é. Quanto piü grande é Tidea che Tuomo si é 
fatta di un bene, tanto maggiore é la brama d’ impa- 
droiiirsene, e lo sforzo per respingere ogni potenza mi- 
nacci prívamelo. Destata quelTira, la ragione piü non si 
ascolta, e sembra anzi ragione il furore.

Osservlamo il sospetto. L^uomo che ne é tocco non 
ha piü pace, il sonno fugge dal suo ciglio, aguzza Tac- 
cigliato guardo, tende Torecchio a spiare fra le tenebre, 
trasalisce ad ogni lleve rumore^ un palpito convulsivo 
ora gli fa balzare il cuore, ora gliene arresta il moto. 

Simu-Raddolcisce ad arte i suoi modi, finge pensare a tut- 
lazionc ,̂  ̂ tut^altro intendere, e con insldiosi detti lenta

accertare i dubbii suoi.
Ma appena il sospetto s’ accresce, ed acquista T ap- 

parenza della certezza; ecco T ira furibonda sconvolgere 
tutto il vitale sistema.

Questo affetto accieca talmente la ragione, fa sob- 
bolllre con tanto impeto il sangue, che chi ne é preso 
non puo riílettere a ció che fa, né frenare sé stesso, se 
non sia dotato di virtü quasi sovrumana; ed é ciü si 
vero, che le leggi infliggono leggeri pene ai delilti com- 
messi in tale alienazione di mente.

So
spetto

Ira

Ayuntamiento de Madrid



-  29 —

Ogni potenza si inostri avversa allorquando si re- 
putava dover essere ausillare e soggetta, produce P ira , 
la quale é un conato di tutte le forze unite per 
soggiogare la potenza ribelle, un desiderio di annien- 
tarla piutlosto che soÉFrlrla tale. In  conseguenza di ció 
si moltiplicano le forze vitali, il saugue sale al tíso  
e lo acceude, la voce si fa tonante scíogliendosi in im- 
precazioni, impetuoso ogni moto, freraente ogni fibra, lo 
sguardo di fuoco: guai se un pugnale viene alia mano!

L o sdegno e la rabbia sono iré diversamente graduate.Sdegno, 
Se il sentimento della nostra potenza é tale che non la*̂ ®̂**'*̂  
riputiamo scemata dalla potenza ribelle, non ne proviamo 
che d isprezzo : se, lesa la potenza nostra, riputiamo 
facile ancora ¡1 couquidere e costringere la volontá av- 
versa a piegarvisi, é sd eg n o : se fa duopo di sforzo, é 
ira^ se ogni sforzo é nullo al momento, e non ben pos- 
sibile la vendetta in avvenire, allora é rabb ia . II frémito 
cresce dallo sdegno alia rabbia, nía lo sfogo, l’ esplo- 
sione é maggiore nell’ ira. Dante espresse al vivo la con
vulsione rabbiosa in quel verso

Ambe Ic maní pcl dolor mi morsi.

Rivolglamo il pensiero alio stato di un’ anima cui una 
fatalitá crudele fa coniparire colpevole agli occhi di 
queiressere, la di cui aíFezione é divenuta una neces- 
sitá della vita. Tale situazione forma la catástrofe Irat- 
teggiata da Romani nella Sonnambola. Amina colpitâ ™™®* 
al vivo dalla gelosia di E l vino s’ addormenta in quel ziono 
pensiero che divenendo il soggetto dei suoi sogni, la 
porta macchinalmentc alie stanze in cui vide rltirarsi la 
cagione di quel sospetto tanto per essa ingiurioso. Ma, 
poiché avcva poluto dissiparlo, la sua immaginazione 
passa a rappresentarle quel punto a cui únicamente ella
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aspira, ed iu quella ílluslone acquetatasi ranima sua, si 
adagia soaveniente, e continua piü placido il suo sonno. 
L'’inTÍdia corre ad avvertirne Elviiio: ei viene, la trova 
addormentata nella stanza del conte.

Gelosia ed ignoranza non ragionano. Amina é dive- 
mita oggetto d’ obbrobrio*, ed ella stessa sel vede, e in - 
nalza invano il grido dell’ innocenza. Quel grido non é 
piü forte delle apparenze che la condannano, e non fa 
che accrescere V orrore del supposto tradimento. 

riww Quale immenso, inconsolabile dolore! Almeno Y inno- 
perdotacenza iie sostenesse la forza morale! Ma no: la coscienza 

deirintemerato suo cuore é pur essa un tormento, poiché 
non é creduta, e la testimonianza di quel solo che ap- 
pieno la conosce é si sospella che non pu6 osare d’ in
vocarla. Oh! se natura non la soccorresse di un cuore 
che divide con essa P aíFanno del suo, e di un sonno, 
(vera prostrazione di forze) che le toglie di vedere Elvino 
Tolgersi ad altra donna^ e ridestando la potenza delPim- 
maglnare la ridona a un sogno che la discolpa! Suppo- 
nete che Pinfelice Amina del)ba vedere Pamore di Elvino 
non solo mulato in abborrimento, nía rivolto ad altro 
oggetto, ed avrete una situazione piü terribile ancora, piü 
lacerante e disparata di quella che conduce Romeo ad 

’ingojare il fatal veleno della sua gerama.
La perdita delPaltrui stima o di un’ afFezione cara é 

uno di quei dolor! che non potendosi per lo piü sfogare 
col planto, lo riplomba piü amaro sul cuore. In tal! 
casi il soffrente nel suo proprio gludizio trova tanto sce- 
niato il sentimento dclla propria potenza, che a sé me- 
desimo appare caduto nel piü abbictto avvilimento.
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§ II.
fen

COSTISUAZIONE DEL MEDESIMO AEGOMENTO.

Ritornando ora onde siamo partití, se invece di 
porre Tincontro di due esseri di diverso sesso, 11 sup- zia 
porremo del sesso medesirao e di sembianze che disve- 
lino un*’ anima senslbile e generosa, avrerao ancora una 
di quelle simpatie, che per poco siano favorite dalle 
eventualllá, si cambiano nelP affezlone piii pura, plü 
santa, ramlclzla. E  ció tanto plü fácilmente quanto que- 
gll esseri sentlranno pin forte il bisogno delle associa- 
zionl ad aumento della loro particolare potenza, e quanto 
plü i caratterl di ciascuu individuo si dimoslrano omo- 
genei, onde il vecchlo adagio « P a r es  ciim  p aribu s J a -  
cillim e congvegantur ».

Infatti (e Fosserva anche Gioja) le amiclzle sono tanto com- 
plü eroiche e costanti, quanto meno le istituzionl soclali P̂ ®**®* 
valgono a guarentire alF individuo la vita e i d iritti: e 
noi veggiamo tutto di che gli esseri piü suscettivl di 
affezlone sono appunto i piü soíFrenti. Egll é perciü che 
quei volti sui quali apparisce un abltuale carattere di 
raestizia sono per lo piü simpatici^  per la sensibililá e 
facilita alia conipassione che promettono.

C osí Desdemona alFudire le flebili note del gondoliero 
che passa

....................Nessun maggior dolorc
■ Cbc ricordarsi del tempo felice 
• ’̂cIla m iseria .........................>

prova un moto di simpatía e di dolcezza, perche quel 
cosí nieslo canto sembra dírle: ecco un cuore che
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tllvíderebbe gli affanni luoí se tu gliene facessl ii rac- 
conto ».

Qui ancora potrebbe sembrare far noi derivare gli af- 
fettl dal solo amor proprio ben diretto^ ma cío non é , e 
conviene osservare che i giudizil dai quali dipendono, i 
giudizii che el portano ad amare, e anche con nostro 
sacrifizio, glovare altrul non sono punto rlflettuti. E  
perció solo si chiamano h e lh  le azioni, che ne conse- 
guono, perché son suggerite da quella natural dlsposl- 
zione che la provvidenza ha cosi ben ordlnata a vau- 
taggio deir umana societá.

La compassione deriva dalla facilita di risentlre den
tro di noi medeslmi le pene che noi vediamo o sap- 
piamo da altrl soffrirsi, onde il nonie di com passione  
o patire insieme. S i scorge da do che questo affetro r¡- 
copia In sé come un terso specchlo i patimenti allrui, 
di qualunque genere essi siano^ e percio non é sempre 
un versar lagi-ime alf altrul planto^ ma uno sdegnarsi 
air altrul sdegno, un accendersl delPira altrui con püi 
o nieno di intensita, secondo il grado di senslbllltá, o 
l’ amor che el lega al sofífente^ e secondo che egli glu- 
stamente o no ci senibra dolersi.

Se alia compassione si unisce la posslbllltá (non con- 
trastata dalf egoísmo) di alleviare gli altri dolori, il 
cuorc ne risente un misto di dolcezza, una indefinita 
intima complacenza che traspare dagli atti, dallo sguardo, 
dagli accenti^ e fa balenare nel cuor deiraíflitto un 
raggio di coiisolazione, di speranza^ e gil la gustare, se 
non aillo, il placeré di trovare una potenza incliuevole 
a glovare. 11 favore che viene da semplice e libero im
pulso della volontá cliiamasi grazia'^ Pamore che (puesta 
genera nel soggetto favorito dicesi gratiíudine^  e la ma- 
nifestazione di questo amore riconoscenza.

Abbianio incarnata la potenza motrice deiraífctto nel
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nostro personaggio suppouendola un essere eguale^ fin- 
gianiola ora superlore. L ’ affezione sara associata al sen- 
timcnto di gi’aduazlone, cioé al sentlmeiito della difie- 
renza che passa dalla minore alia maggior potenza, qual 
é il j'ispetto^ Yossequio^  la devozione  ̂ la venerazione^ 
T ad oraz ion e.^  a questo sentimento di graduazione si as- 
socia ancora la stima del sacrifizio che il favore ricevuto 
dehbe aver costato^ e poiclié tanto piú disiuteressato ap- 
parisce, quanto piü si aumenta Tuno o Faltro sentimento, 
deve con pari proporzione aumentare la gratitudine, quando 
o le passioni o le eventualitá non vengano a guastare la 
rettitudine dei giudizii.

Facciamci ora a considerare la seconda ipotesi^ quella 
cioé deüo scorgere un ente di apparenze dubbie, o ma- 
nifestamente avverse. NelF un caso e nelP altro il moto 
spontaneo della volontá é di fuggire ed evadere cosí il 
conílitto con quella potenza nemica o insidiosa. Ma se ci 
accorgiamo che quella fuga non ci sará concessa, se una 
fatalitá ne lega irrevocabilmente e ne costringe a quella 
lotta? Se prevedessimo impossihile, inutile la difesa? 
Personifícate quelF essere  ̂ dalla paura proporzionata 
al grado di sicurezza che al primo scorgerlo minaccia 
di togliervi, passerete ben tosto ad un odio implacabile, 
ad uiF avversione si rabhiosa, da preferiré alia vista, 
non che alia societá di quello, la vista, la societá di un 
demone.

Tale é Greonte per Antigone, Polifonte per Merope, 
Egisto per Elettra. Un brivido di terrore, un frémito di 
repi’essa rabbia riscuote, ad ogni approssimarsi di quel- 
Fessere maiefíco, del quale meii si pavenla Fira foriera di 
niorle, che le parole di simúlala bontá, che il sorrlso in- 
feriiale, indizio serapre di nuove indefinibili sciagure. Un 
essere dominato da si nemica potenza trascina una vita 
disperata c insopportabile se uon balena un raggio di
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possibile vendetta o non é sosLenuta da una cara non 
perduta affezione, come in Eletlra, ed in Merope. Fra 
tali potenze non vi puo essere altra relazione che del 
piii accanito aborrlmento^ altre gioie, altre speranze che 
di vendetta e di morte.

Mutiarao scena. Siete in un bosco^ in uno stretto ed 
intricato passaggio scorgete, non prima avvertitaj una 
fiera accovacciata che sembra dormiré, cui tutte le appa- 
renze dimostrano di formidablle forza e fierezza.

Qual pericolo se vi scorge o soltanto vi fiuta! Fug- 
g ire?... Al piü piccolo rumore ella si desta e v’ assale... 
rimanere ad attendere fra un’ angosciosa agonía un soc- 
corso che é follia sperare?... Ah! un’ arme a difendervi, 
ad assalirla mentre dorm e!... Un’ arme? E  il coraggio 
per adoperarla?... Questo coraggio non é facile che in 
colui il quale siasi abituato a vedere, per cosí dire, a 
faccia a faccia la morte.

Co- Siccome accade delle forze fisiche, cosí delle morali 
raggiOche g^aumentano coil’ uso, e la somraa delle vittorie ri- 

portate ne affida e ne induce a tale opinione dinoi me- 
desimi, che di perícoli si va in traccia per gustare il 
piacere di sormontarli. Se non siete uso a tali lotte, o 
vi mancano i sussidii necessarii ad equiparare la potenza 
vostra a quella della belva, non potrete difendervi dallo 

Tcr- spavento che aimienterá ogni vostra facoltá. Tese le 
braccia e le mani, gli occhi fissi e spalaucati, pallide le 
gote, tremanti le membra, afíaunoso l’ anelito, tronca, 
soffocata la voce, quasi arrestata la circolazione del san- 
gue, o tapida come per febbre  ̂ ecco i segni del terrore.

Che diremo se la cagione di un simile totale annien- 
tamento delle potenze morali é una di quelle terribili 
catastrofi in cui gli elementi sconvolti sembrano annun- 
ziare il dissolversi di natura? In queste convulsioni del 
globo ecco aunicntarsi tutta la serie dei giudizii da cui

Ayuntamiento de Madrid



si argonienlava la slcurezza tlella vita. II suolo piíi non 
vi reg "6 , i tetti della casa clie vi difcndevano dalle 
ingiurie dei ternpi minacciano seppellirvi sotto le loro 
rovine^ nessuna potenza puo ajutarvi, nessun soccorso 
esservi utile, siete in preda di un’ ira infinita. Questi 
avvenlmenti lasclano tali solchi nelle generazioni, che 
per anni ed anni dura lo spavento, e quelle inenti che 
hanno veduto cosi ingannevoli le apparenze di slcurezza 
a cui erano avvezze, per lungo tempo si trovano affatto 
sconvolte.

Abbiamo considerato gli affettl cagionati dall influenza 
degli esseri esteriori, volgiamo per ultimo uno sguardo 
a quelli dipendentl dall’ uso che fa 1’ uoino di sua pro- 
pria potenza.

L o stesso l)isogno di giovarci dell’ associazione delleonore 
circostanti forze induce quello di imprimere neiraltrui 
opinione un’ idea tale della nostra potenza, che mentre 
valga a farla desiderare amica, induca puré a rlspettarla.
In ció consiste la stim a  e V onore. Quindi se 1’ nomo 
oltrepassa la linea del giusto e dell’onesto perde nella 
stima de’ suoi simili a proporzione non solo dei danno 
recato, raa ancora della dimostrata intenzione. Quindi 
la stima é del parí scemata da tutle quelle azioni con 
cui 1’ uomo manca ai doveri verso sé medesimo o de
grada la propria natura^ e cresce il disprezzo, il di- 
samore, Todio, se gU atti ingiusti si moltiplicano non 
risarciti, se la forza delle passioni ha totalmente soggio- 
gata la volontá.

L ’ uomo che per propria colpa cadde da quella dignita Ri- 
morale in cui avrebbe potuto sostenersi colla propria 
virtü, non puo a ineno di rlsentlre dentro di sé il pro- 
prio decadimento ̂  e perció il riraorso continuo de’ pro- 
prii fallí, e spesso un’ impotenza assoluta di risorgere. 
Trasportiamoci col penslero a colui che , varcata la
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barriera della carita, della giustizia fino alPeccesso orrendo 
deir omicidio, si ridusse a dover solo combatiere le po~ 
tenze riuuite della societá.

Disin- Svanisce il sogno ingannevole di una felicita che la 
passlone prometteva alia mente aíTasclnata, e rifalge la 
veritá delle conseguenze inevltabili appena é consúmalo 
il delitto, il quale risorge ad ogni istante nel pensiero 
tremendo, implacabile fantasma. E  in questo insistere 
di quella memoria, fino alPassorbire tutte le facoltá, fino 
a togliere ai sensi ogni potenza sulf intelletto, ed olTu- 
scar la ragione, oh quali terribili inquietudini! Kon piü 
un punto di sicurezza iiella vita^ ma un tremare conti
nuo che ad ogni momento sorga un vendicatore, una 
Toce che cupa minaccia: un paTentare che ogni sguardo 
legga un’ infame nota sulla fronte impressa: travolto ed 
inquieto lo sguardo, incerti e tremanti i passi, convulsivo 
e trabalzaute il palpito del cuore.

Benché 11 delitto siasi consúmalo uelle tenebre del mi-
scienzastero, il reo lo sa, e ció basta perché trerai ad ogni mo

mento di Iradire il segreto: il reo lo sa, e puó ben 
luslngarsi talvolta di ingannare altrui con fallaci appa- 
reiize^ ma quel rimorso che di continuo glielo ricorda, ha 
tale un carattere nemico che lo avverte dell’ esistenza di 
un essere il di cui sguardo penetra ogni piü arcana cosa. 
Fintanto le forze fislche hanno vigore ben si puo illudere 
di una sicurezza mendace, e soffocare il rimorso nella 
dissipazione^ ma appena vengano ad affievollrsi per in- 
fermitá o vecchiezza, raffascinamento spai’isce, e risorge il 
potere di quell’iramagine ferale che assisa al margine del- 
l’ aperta lomba «< E  qui t’ aspetto, grida e porta la di- 
sperazione nel piü profoudo del cuore. Ecco la terrlbile 
notte dello Innomluato, ecco le vlsioni d’Aristodemo e 
di Saulle, i sogui di Macbet, Tombra di Niño, le furie 
d’ Oreste.
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Non ci dilungheremo di piü in tall osservazloni, rípu- 
tando possa bastai’e il sin quL detto anche peí casi non 
contemplad. Negli afifetti umaui le differenze sono piü 
spesso apparenti che reali^ e basta avvezzarsi ad astrarne 
i punti veramente essenziali, per tróvame fácilmente le 
rassoraigllanze. Tale esercizto é da commendarsi siccome 
atto ad agevolare la tanto necessaria classificazione. D i- 
scendiamo ora al particolare delle arti.

i*..
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c  ̂ la i/tix tÁ é 'm e n ^ c  e /c ^ a  ^ntíd^cce.

©ELLE arti sono quelle con cuiTuom o rlproduce le ap- 
parenze delle cose non meno fisiche che niorali. Talí 
sono la Poesía, la Plástica, la Pittura, la Música, la 
Mímica e rArchitettura. L e prime, cioé, la poesía, la plá
stica, la pittura, e con esse la mímica, diconsi arti rap- 
presentative o imltative^ Tultima, airopposto, é produt- 
tiva di un bello tutto proprío. « La casa é la veste del- 
« Tuomo la quale non si adatta solamente alie forme 
« deir individuo, ma si alie azioni di esso e della fami- 
« glia «. L a  bellezza della casa consiste diinque in un 
visibile equilibrio che ne prometía sicurezza, e iiella di- 
stribuzione delle partí, onde « recinti che fauno, 
« ricoveraiidoci, ruíficio di difesa, ahbiano al tempo 
« stesso a lasciarci la piü possibile liberta di azione e 
« di respiro w. Al quale scopo delParchitettura si pu6 
aggiungere quello di adattare le forme in modo atlo 
a risvegliare nel riguardante idee analoghe alio scopo 
dell’ edifizio, ed a preparare al rispelto dovuto al perso- 
naggio che lo abita.

V]
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La poesía ha per suo mezzo la parola colla quale su

scita nella mente rínimaglne delle cose, degli aíFettí, e 
de’ p en síeri... La plástica (pittura, scultura e disegno) 
riproduce le forme niateriali degll oggetti visilñli, e col 
colorito e Y atteggiamento ne fa comprendere le modifi- 
cazioni che lianno súbito.

La mimica é quasi una plástica viveiite che al modo 
stesso ha la proprietá di imitare i segni, gli attí este- 
riori, dai quali argomentiamo gli affetti. T u lle  queste 
arti sono copia del vero, anche quando trattasi di sog- 
getti ideali.

Ma la música é dessa puré, o non é arte d’ iniita- 
zione? Molti la vogliono tale, altri no^ e di questa discre- 
panza di opinioni é causa il non mostrarsi chiaramente 
in natura il suo tipo. Infatti la parola emana dairuomo 
con tali impercettibili raodificazioni di suono che invano 
si tenterebbe di porre due voci parlanti airunisono^ 
e se si esclude quesf único caso degli accenti con cui 
la maggior parte degli esseri animali si esprime, lan a- 
tura ha ben pochi altri suoni da serviré di tipo alfarte. 
Ma dietro la nuda apparenza non accorgiamo noi alcana 
cosa, che non parla solamente airorecchio, ma va di- 
rettamente all’ immaginazione ed al cuore? Alcuna cosa 
che ci rallegra o ci rattrisía, che s’ insinua nei piü intimi 
recessi della vitalilá e la conimove in mille guise? Non 
arrestiamoci alie apparenze, squarciamo il velo misterioso 
che ne nasconde la piü intima essenza, penetriamovi, e 
allora dir potremo se la música sia arte d’ imitazione, 
ovvero, come rarchitettura, produltrlce di un bello tutto 
proprio *, e scopriremo tutte le sue proprietá, e le norme 
piü sicure per gli artisti.

I. La prima e piü seniplice idea che possiamo for- 
marci della música dietro Y apparenza dei suoni é quella 
del molo, o si consideri il suono per sé stesso, o se
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ne Intenda la successione. II moto e dunque un tipo di 
imitazioue per la música, ed essa riproducendo alcuno 
dei moti sensibili non solo ve ne susciterá T id ea, ma 
vi fará talmente esistere in queilo, da eccitarvi a ripro- 
durlo voi stesso. A ci6 l)asta un semplice tamburo che 
percuotasi a colpi misurati, perché senza accorgervi siate 
mosso a uniformarvi il passo. Immaginate quanti sono i 
moti sensibili in natura, e vedrete quanto si estenda 
questa sfera d' imitazioni. Proseguíanlo.

II. AlPudire un suono qualunque isolato non conce- 
pite soltanto T idea di queir única sensazione: quel suono 
é un effetto, e percio il peiisiero corre tosto alia lorza 
che lo produsse-, forza che attribuirete ad un essere ví
vente, se non vi é noto altrimenti essere un fischio di 
vento, un muggire di tuouo, la caduta di un grave, o 
la campana che segna le ore.

E  questa vilalitá la scorgerete dietro tutte le mate- 
riali apparenze dello stromento da cui il suono emana, 
appunto perché suono e moto sono segni precipui di 
vita, e lo stromento non é infatti che una sostituzione 
alia voce. Una campana suona a stormo^ dessa fa le 
veci delle grida dei miseri bisognevoli di soccorso, che 
non potrebbero implorarlo dai loutarii. E  se il suono 
monotono di quella squilla non imita Paccento della 
sventura, il rápido ed insistente ripetersi vi dice nulla 
meno quanto incalzi il pericolo. Gosi la tromba ec- 
citatrice della pugna é voce della Religione avila, della 
patria, del sovrano, delle spose, dei figli che chiedono 
al soidato coraggio, protezione, difesa, sicurezza, so- 
stegno.

III. Egli é perci6 che un suono anche isolato é sem- 
pre valevole a destare interesse, alteuzlone, curiositá. 
Se poi ad un primo altri ne succedono diversi di tuono, 
tutti fra loro confronterete tanto in ordine al tempo

I
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(che quando é eguale o egualniente divisibile cliia- 
masl R itm o) ̂  quaiito in oi’diiie alia difTerenza di grave 
ed acuto che 11 distingue: né vi sfuggirá ¡l cai’attere de- 
bole o forte, soave od aspro che Paccento, e la uatura 
delle voci o stromenti vi imprimono.

Da questo confronto, da questo discorrere di suoni 
(che quando siano intuonati a intervaili fácilmente distlii- 
guibili chiamasi M elod ía), troverete ció che nelPartedi- 
cesi Tono o Modo^ oioé se flebile o galo, se niesto o 
festivo é il carattere di quei suoni^ e percio conosccrete 
se geme o ribocca la forza che li produce, e da qual 
genere di affetto sla commosso. E  in mezzo a tulti trove
rete un suono, il quale senza essere né piü forte, né 
piii degU altri accentuato, vi servirá come di appoggio, 
di centro a cul rlferlre in particolar modo i confronti, 
come di rlposo del sentlniento: un suono infine che sem- 
])ra plú d^ognl altro rappresentare la personalitá, e che 
nelParte dicesi tónica (2).

Se poi alia successione de’ suoni altri se ne accopple- 
ranno contemporáneamente, i quall coi priml si accordino, 
ne verrá soccorso alia memoria, e ne emergerauno tanto 
piü ciiiari i caralleri. (A rm onia).

IV. R itm o, tono, melodía, carattere delle voci o stro- 
menti, armonía, e accento sono gli elementi di cui si 
forma la nostra música, del quali ci conviene discorrere 
partilamente per iscoprirne 1’ intima natura, e 1’ influenza 
che possono avere nel musicale llnguaggio.

Riguardaudo le altre arti troveremo, ritrarre esse il 
loro potere, la loro importanza dall’ analogía che esse 
hanno coi fenomeni della vita. Cosí deve essere anche 
della música, e perció nelle nostre investlgazioni noi 
dohblamo mirare principalmente a scoprlre quest’ ana- 
logia, né meglio il possiamo che col método analítico.

Giá vedemmo come il ritmo abbia relazioue con tutti
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i moti sensüjíii*, ritorneremo a questo elemento pev 
osservarlo neir influenza che esercita unito agli altri iiel 
corpo totale. Ora ci conviene parlare da prima del tono 
o modo.

V. Wella nostra música si riconoscono due magistrali 
caratteri essenzialmeiite distinti, due parole priraordiali 
costituite dai due ton! che i moderni Italiani e Francesl 
dicono maggiore e minore, e i Tedeschi, a modo degli 
antichi nostri, appellano tuttora duro  e m olle.

Quesli toni sembrano corríspondere esattamente al si- 
gnilicato delle parole P ia cere  e D o lo r e :  se non che tro- 
viamo non di rado accoppiato il tono minore a parole 
il cui senso é piacere, e viceversa il maggiore a senti- 
menti prodotti da dolore, e ció , non solo senza che il 
huon senso ne rimanga oíFeso, ina anzi con tutta veritá 
di espressione. Per la qual cosa, se non fosse evidente 
la mestizia dell’ uno, e la festivitá delflaltro tono anche 
nelle solé scale o nelle solé armonie di tónica, saremrao 
tentati a credere nessuna analogía trovarsi realmente 
fra i toni nmsicali e questi stati deiranimo nostro. Ma 
(juella evidenza di caratteri ci avverte di spingere piü 
addentro le nostre osservazioni.

Se noi riflettiamo alie moltiformi circostanze che ci 
arrecano piacere o dolore, troverenio esservi talora pía- 
ceri cosí forti, cosí sensibili che Tuniana potenza ne 
rimane abbatlula^ placer! che iuebriano e giungono a to- 
gliere i sensi e la vita. Nelle quali sltuazioni Tespres- 
sione naturale é molto simile a quella del dolore, e 
consiste in gemiti, in esclamazloni, in lagrime. Cosí per 
Topposto non tutti i dolori anche intensl opprimono, 
molti anzi irrltano la potenza vitale talmente, che que- 
sta si raddoppiai e forteniente reaglsce a respingerli 
o a sostenerne il peso. Quindi ogui segno estenio fa 
fede deir energía o delP Irritazione di quella forza. Se

sj
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dunque il carattere dei segni esterni, per mezzo del quali 
si manifestano gU aíFetti, é non tanto corrispondenle al 
píacere o dolore risentíto, quanlo all’ energía della po
tenza morale a sostenerli, dobbiamo credere eziandio che 
il tono niusícale corrlsponda del parí a questa energía 
anzíclié al píacere o al dolore. In questa ipotesi Tespres- 
síone conveniente ad ogni affetto, in cui la potenza mo
rale é eguale o superiore alPurto ricevuto, debb’ essere 
assolutamente il modo maggiore^ mentre ogni volta Turto 
superiore sia raen forte, Tespressione conveniente sará il 
modo minore. II carattere della voce umana in tali si- 
tuazioni é análogo, resta ad esaminare in clie consista 
il vero carattere dei toui.

VI. E  da notarsi come tutte le voci., ed umane e ar- 
tificiali, hanno maggior forza negli acutí che nei hassi, 
stando in un medesimo registi’o, e percio una scala di 
suoni ascendenti ne ‘presenta T inimagine d’ un’ azione 
crescente, siccome per Topposto una scala discendente é 
immagine di azione decrescente. Da ció ne viene, do- 
vere la forza progressiva, apparire tanto piü enérgica 
quanto piü s^iimoltra a passi eguali e slanciati*, come la re- 
gressiva quanto piü lentamente cede il terreno, e meno 
stanca si dimostra, e non precipita. Tale é appunto il 
senso della scala ascendente e discendente del tono mag- 
giore comparativamente al tono minore. I suoni che ne 
costituiscono la diÉferenza di carattere, sono la terza e 
la sesta, ossia terza retrograda, ed ecco in qual modo.

L a terza ascendente é mesta quando dista dalla tó
nica di un tono e mezzo, gaja quando ne é lontana 
due toni^ alT opposto la terza discendente é gaja nella 
prima proporzione, mesta nella seconda. La raestizia del 
tono minore diviene lacerante quando alia sesta minore 
succede ascendendo, o precede discendendo la settima 
maggiore*, perché nel primo caso la settima maggiore é
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quasi uno sforzo disperato, nel secoudo la sesta, o 
terza retrograda, é uno süniinento, una caduta.

Aconvincersí maggiormente, essere la terza Tespressione 
d'energia quaudo dista due toni dalla tónica, e viceversa, 
quando non ascende che di un tono e inezzo, basta ri- 
llettere quanto sia faticoso al sentimento lo ascenderé 
senza il sostegno deirarmonia per toni consecutivi oltre 
la medesima terza.

Chiuuque abbia notizia del canto fermo, o del risor- 
giraento della música dai tempi in cui Gregorio Ma
gno si applico a riformare il canto ecclesiastico, puo ri- 
cordare Pinvenzione del B n iolle  alPoggetto di evitare fra 
la lettera F  (/aj e la lettera B  (si) il tritono, come an
cora usasi oggidi iielle antifone. II quale B cliiamavasi 
duro  quando a confronto del F  formava il tritono, pel
la fatica appunto che costara ad intuonarlo^ onde la de- 
nominazione dei toni consérvala dai tedeschi,di cui giá 
si fece parola. lufatti dopo il trítono, o si prenda per 
grado, o per salto , é talmente diíTicile ascenderé an
cora di un tono intiero, che anche col sostegno del- 
Parmonia se ne rlsentelo sforzo, richiedendo invece quasi 
irresistibilmente il riposo sul successivo semitono. Ora, 
se il ditono non costa egual fatica, il trovare gradito 
il riposo del successivo semitono diinostra abbastanza, 
essere necessario un tal qual grado di forza per intuo- 
narlo, e questa medesima forza ne costltulsce il vero ca- 
rattere.

VIL Queste osservazioni ci fauno conoscere il perché 
tanto 1 Greci antichi, che quanto tutti i popoli, non ac- 
copplarono Parmonia al canto, o non conobbero punto il 
tono maggiore, o non se ne servirono nella pratica. Non 
sostenuti, e parimente non costretli dalPaccoppiamento 
de’ suoni diversi, e dai contrasti che ne derlvauo, evita- 
rono gli intervalU del dilouo e del tritono, sia partendosi
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(Jalla tónica come dalla quarta o quinta^ e crearoiio 
tutte le loro melodie e canti iiazionall su di una scala 
perfettainenle rassomiffUante ai nostro fono minore. Va
rio fu il ritmo, varia la modulazione, vario il diapasón^  
ma un solo il tono, e senipre minore come possiamo rl- 
conoscerlo nei canti nazionali piü antichi dei nostri mon- 
tanari.

P er la qual cosa il tono minore ch e , partendo dalle 
teorie fondate sulle parti aliquote delcorpo sonoro, e sul 
fenómeno degli armonici, sembra essere creazione del- 
I arte, scorg^esi cliiarameiite essere opera della natura ri- 
guardando alia facile successione melódica. Né altrimenti 
ci apparirá ravvisandolo da un punto piü alto, il seii- 
timento.

Da che il progenitore delf umana specie fu cacciato 
dallEdeii, raíFanno, il dolore fu il retaggio di lui e deí 
suoi disceudenti. L a  memoria di un hene perdulo, i con- 
tinui patimenti cui dovette soggiacere, la natura lutta 
rihellatasi, dovettero abbattere la sua potenza morale, ne 
potevíi totalmente racconsoiarlo il promesso perdono per 
mezzo della redenzione. Gli aífanni, circondando per ogni 
dove i mortali, dettarono i primi canti con cui l’uomo o 
imploro gi’azia da una Divinitá che ovunque manifesta- 
vasi sdegnata, o pianse un bene perduto. Quei primi 
canti espressi dairabbattimento furon norma al succes- 
sivi, e dacché 1 Edén fu chiuso, il tono maggiore non piü 
forse risuono sulla térra, finché gli angioli non vennero 
ad annunciarvi il giorno della pace e del perdono.

Stabilita una scala maggiore o minore, mescetene i 
suoni, modulateli nelle piü svariate melodie, e finché la 
tónica medesima riraarrá incancellata nella memoria, con- 
serveranno essi lo stesso caraltere che hanno nella scala^ 
sará eguale Tespression delle terze, eguale rincliua- 
zione della settima e della secouda al riposo sulP ottava,
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eguale la sospensione o inezzo riposo tlella quarta e 
della quinta.

E  siccome i gradi di ogui scala sono sette e non piü, 
(numero e divisione íissati non da alcun uomo o popolo, 
ma dall’assoluta necessitá del facile confronto) se iie toe- 
clierete i suoni intermedil, o appariranno un’ alterazione 
dei suoni primítivi acquistando un carattere análogo a 
quello delle terze, secondo saranno eccedenti o dlmi- 
nuiti^ o urteraniio talmente colla tónica ricordala da 
mutarla intieraraente  ̂ divenendo allora suoni positivi 
o natural! del nuovo tono. Che se cancellando l idea di 
tónica preesistente non ne Tenisse sostituita all istante 
una nuova, il discorso dei suoni avrebbe perduto il 
punto di confronto: e la melodía, non emergendo piü. 
distinti i caratteri, diverrebbe nulla meglio di un im
portuno frastuono.

Conviene pero confessare che Tintendere perfettaniente 
il giusto e vero carattere dei suoni, ove la modulazione 
esca dai limiti delle piü semplici melodie, riesce dilBcUe 
anche ai dotad di squisito sentiré, se non soccorral ar
monía al giuoco della memoria. Avvegnaché i suoni ri- 
cordati sono facili a caiicellarsi se vengano urtati da una 
sensazioue alquanto discordante.

VIII. Ma quesd armonía non ha ella altro ufficio, non 
arreca alia música altro vantaggio che questo di rendere 
piü evidenti i caratteri dei suoni melodici? Rousseau non 
gliene concede altri sul riflesso che la modulazione armó
nica si aggira principalmente sulle cadenze, il di cui nu
mero e assai circoscritto, e la vorrebbe percio sbandila 
come mutile airespressione.

Quando pero T armonía non avesse in sé altra forza 
che la suaccennata coutribuirebbe sempre a rendere 
piü estesa la facoltk rappresenlativa della melodía fon- 
data sui due elemeuti tono e ritmo. Ma se poniamo
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mente ai diversi accordi di cui é ricca, ed al carattere 
partlcolare che li dislíugue, saremo persuasi essere iii 
essi una fonte di espressione, di colorito musicale tutto 
proprio, che nessun altro elemento possiede.

Se ció non fosse, a qual fine tanti accordi qualificati 
in teoría come dlssonanti ed aspri (e il sono infatti per- 
cossi Isolataniente) e che puré si riconoscono di tanto ef- 
fetto? Forse il bisogno di scuotere il senso colla varietá, 
e con forti impressioni sarebbe motivo bastevole a giu- 
stificarne Tuso? Non sappiamo crederlo.

IX . 11 principale e piü evidente carattere della dis- 
sonanza si é T urto di due potenze opposte d’ índole 
dal quale emerge piü determinata Tinclinazione ad un 
punto ín cui vengono a collideisi^ punto che si pre
vede sempre con chiarezza quando siasi ben intesa la 
natura dell’ u rto , e che spiega la modificazione rice- 
vuta nel conflilto dalle due potenze. E  questa inclina- 
zione non é soltanto dipendente dalP accoppiamento 
de’ suoni a quei dati intervalU chiamati dlssonanti, ma 
ancora dal confronto dei medesimi colla tónica ricor- 
data, e dai suoni concomitanti^ per la qual cosa gli in- 
tcrvalli che isolati sono oraologhi, non lo sono meno- 
maniente nella modulazione quando é giá stabilita un'idea 
di tónica.

II vero carattere della dissonanza non in altro consiste 
al postutto che nella tendenza a muoversl prodotta dal- 
Turto, come quello della consonanza é il sentimento del 
riposo: e cosí la maggior asprezza delle prime non na- 
sce veramente dal rapporto matemático, ma dalla difíi- 
coltá di iiiteuderne rinclinazione. Onde poi la prepara- 
zione facilitandone fintelligenza serve a scemare l’ urto 
che ne riceviamo.

X . Conviene iutendere molto largamente la spiegazione 
che i teorici dauuo della qualitá consonante o dissouante
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degll intervalli per mezzo de! rapporlo matemático, e 
pei'suadersl che il giudizio ne é aíFatto metafisico*, altrl- 
menll nou potremmo concepire come fosse praticablle 
un sistema tempéralo, che altera notabilmente tuttí i rap- 
portl, non lasclando nella sua vera proporzíone che l’ ot- 
tava. Se la qualltá consonante dlpendesse o fosse límitata 
a certi dall rapporti, ne verrebbe per conseguenza che 
un sistema di temperamento equabile non avrebbe piü 
consonanze, e Pinequabile non ne avrebbe che in certi 
ton!. Né vale Topporre che noi non slamo per avven- 
tura dotati di senso cosí superdelicato da risentirsi di 
tali ininime alterazloni^ ne é prova contraria il disgusto 
recalo da qualunque piü Heve stonazione anclie nella 
melodía isolata. La pretesa varietá dei temperamenti, che 
dicesi dover trovarsi necessariamente in una medeslma 
orchestra per la diversa natura degli stromenti, non é 
prova suíFiclente a dimostrare la poca squlsitezza delPór
gano udltorlo. L^esperlenza dlmostra che quelle orchestre 
soltanto si uniscono in perfetto accordo, le quali si for- 
mano di professori avvezzi ad un niedeslmo tempera
mento, né mai rinvenirsi in quelle fórmate di soggetti 
raccolti da varié parti, sebbene abilissimi, perché avvezzi 
a temperamento diverso, non si tosto possono convenire 
in un solo.

L o ripetlamo: il giudizio delP armonía de’ suoni é af- 
fatto metafisico, come lo é quello dell’ armonía dei colorí 
nella pitlura^ e siccome questi appariscono belli in pro- 
porzione della maggior evidenza con cui ci rappresentauo 
gli oggetti, cosí le dissonanze riescono di buon eíFetto 
a proporzíone che rendono piü chiaro ed espressivo il 
linguaggio de’ suoni.

X I. L ’ armenia non solo rischlara e fa piü salienti i ca- 
ratterij che i suoni melodici acquistano dal confronto colla
tónica^ ma li modifica, li varia come modifica i
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stessi. Un suouo medesimo infattl non acquista egli tanti 
caratteri quanti sono gli accordi da cui puo essere ac- 
compaguato? La varietá degli accordi di dominante e di 
sottodominante, e Taccordarsi la sottodominante del tono 
minore col tono maggiore puó servirci a fare di questo 
un tono misto, il quale puó convenire a tutte quelle 
espressioni di affetti dolorosi in cui la potenza morale 
pena a sostenersi. Ma piud^ogni allra cosa rinclinazione 
che quasi tutli gIÍ accordi spiegano, e la chiarezza colla 
quale ci fanno presentiré o un accordo di tónica, o un 
nuovo accordo dissonante, o il tono maggiore, o il mi
nore^ e le sorprese, e gil inganni o sorprese che am- 
raettono forraano delP armonía un linguaggio veramente 
espressivo che vi rappresenta un corso di vicende, di 
timori, di speranze, di sorprese, di consolazioni, di urti^ 
il quadro insomma deirumaiia vita. E  fra tante armonle 
irrequiete un solo punto di riposo, una tendenza conti
nua a quello, una necessitá assoliita di averio presente 
alia memoria, talché ove venga a smarrirsi subentra im- 
mediatamente la confuslone, la bruttezza, un disgusto 
reale Insoffrlbile^ e finalmente le dissonanze agginnte dallo 
scorrere della melodía, le quali passano sempre inavver- 
tite quando il carattere ne sia iutelligibile, provano es
sere il rapporto una circostanza meramente casuale, e che 
perció il senso essendone estético é indubitato essere 
estetiche le proprietk deil’ armonía.

Ma confrontiamo tra loro questi elementl onde il vero 
uíHcio di ciascuno si dlmostri plü chiaramente.

X II. I! tono, dlcemmo, é la rappresentazione dello 
stato della potenza morale, nía il tono si raanifesta nei 
due elcmenti melodía ed armonía. La melodía é Faccenlo 
della voce di chi esala i proprii sentimenti, é una sosti- 
tuzione alie inflessioni di quella voce nella piü semplice 
declamazione^ e se si vuole, alia parola medesima. Onde

Ayuntamiento de Madrid



— 51 —

a significare che un qualclie esecutore suona con espres- 
sione, lo slesso volgo usa dire ch'' ei fa parlare il pro- 
prio istromeato. Infalli clii é che airudire una melodía 
da un istromeato qualunque non ricorra col pensiero 
ad un essere vívente che esprime in tal modo i proprii 
affetti, e non se lo figuri di forme analoghe al caraltere 
di quella voce?

F a  stupore che uoniini educati al bello delle arti ab- 
biauo confuso il canto della donuicciuola che sta cuUando 
il bimbo per addormentarlo, e delf artiero che fa piü 
heve il diuturno faticare, col canto dramniatico, trovando 
assurdo che vi si muoja cantando^  cioé esprlmendo con 
un linguaggio proprio gli ultinil acceuti, mentre poi non 
si trova assurdo che questi accenli siano in versi. Con
viene avere sentito la Lalande, la Pasta, la Malibrau, la 
Morandi, e Lablaclie, e Tam burini, e Donzelli, e Ru- 
biiii, e Tacchinardi, e Fllippo Galli nell’ ^ ^ e f e ,  nella 
G azza  L a d r a  ̂  neirO/e//o, nella G iulietta e R om eo   ̂
nel Pirata^  nella Straniera^  nella N orm a  ̂  per convin- 
cersi della veritá che puo assumere il canto drammatico, 
c come sparisca persino fid ea d'artifizio quando harte 
lia raggiunto quel somrao grado di sentimento.

XIII. Provatevi pero ad isolare quelle qualunque siano 
melodie píú espressive, togliendo raccorapagnaniento, e 
preséntatele cosí mide a chi non le abbia da prima in
tese, e vedrete quaiito feíTetto ne rimauga scemato, sia 
perche il caraltere dei suoni non puo essere sufiiciente- 
meute determinato, sia perché manca un elemento do- 
tato di una rappresentazione, di una missione tutta pro- 
pria, di una speciale prerogativa di farne conoscere le 
commozioiii piü intime. Elemento il quale dando, diremmo 
quasi, voce sensibile ad ogni fibra vítale, ad ogni sensa- 
zione od oscillazione cagionala dalle potenze estcriori o 
dalle passioni, ne disvola chiaramente lo stato dell es
sere reale o ideale rappresontato dalla melodia.
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La parola, sebbene concorra alia dichlarazione del senso 
melódico individuando ci6 che i suoni presenlano sotto 
forme solamente genericUe, non potrebbe supplire all'ar
monía^ perché ogni volta siasi innalzata la declamazione 
al punto di divenir canto, tutti gli elementi delP arte é 
d’ uopo concorrano a rendere completa T espressione 
dell’ arte medesima. C o sí, quanlunque i contomi di una 
figura bastino a farvela intendere, puré desiderate ve- 
derne il colorito, le ombre, gli atteggiamenti, gli oggetli 
su cui porta Tazlone o di cui riceve Timpressione per 
intenderne lo scopo, la vita.

F in  qui peró T armonía non é considerata nella mo- 
dulazione da tono a tono, la quale sarebbe quasi nulla 
senza di questo elemento, e il di cui significato vuolsi 
ben intendere.

II tono é la maniera di essere delfEnte ideale annun- 
ciato dai suoni: il cambio di tono é  dunque una rao- 
dificazíone di esistenza, la quale prende un carattere 
d’ aumento o dimlnuzione di vitalitá o di forza morale 
secondo la natura degli intervalli cromatici con cui s’ ef- 
fettua il passaggio, e secondo il grado di relazione che 
lega il nuovo col tono lasciato^ e queste raodificazioni 
ora tenui, vale a dire secondo la maggiore o minore 
sorpresa cagionata dalla transizione, ora forti, ora pre- 
sentite, ora improvvise, si coraunicano alf ascoltante e 
gli fanno prendere tanta parte alie vicende di quelFEnte, 
percio appunto che lo dipingono della nostra mede
sima natura e come noi accessibile ai dolori ed ai pia- 
ceri della vita.

Non occorre qui sceverare tutti quei passaggi di tono 
che senza Tarmonia non sarebbero possibili, né tampoco 
determíname il senso. 11 sentimento ne gludlca, e li clas- 
sifica meglio di qualunque raglonamento quaudo la rl- 
flessione ha scoperta T analogía che hanno colla vita W.

Ayuntamiento de Madrid



— 53 —

II ritmo a cuí Rousseau, e come narra un avlicolo del 
Teatro universale, lo stesso Rossini ascrivono lutta la 
facoitá espressiva della música, si giova delParmenia 
mentre le porge nuova forza. Infatti, togliete Tarmonia, 
converrá ridurre il canto al ritmo della canzone popo- 
lare^ mentre per Topposto il ritmo svariato nelle melo- 
die secondarie lascia piü liberta alia melodía principale 
di seguiré 1’ impulso del sentimento^ ed inlanto quella 
riunione di ritnii dichiara sempre maggiormente il senso 
musicale e rende Tespressione piü estesa, piü analoga, 
piü evidente.

X IV . Rivendicata alP armonía la facoitá di concorrere 
alPespression musicale, non sará inutile indicare il motivo 
che ha falto altribuire al ritmo tutta la potenza rappre- 
sentativa delPartedai sommi testé citatl. Se mal non ci 
appouiamo, furono dessi indolti in quella opinione dalla 
potenza che ha quest’ elemento di ravvivare e rallegrare 
il tono minore, e render cupo e serio il tono maggiore. 
E  conviene confessare essere questo un forte argomento^ 
ma a ben rlOettervi verrenio a sciogliere ognÍ dubbio e 
sceverare il vero dalle apparenze.

Uno dei segni da cui argomentiamo gli affetti interni 
di una persona é certamente il modo con cui si move, 
talmente che la lllosofia, osservando la relazione delle 
mosse eolio stato morale, giunse a cogliere tanti fatti da 
formare una norma per giudicare dalle medesime persino 
del carattere delle persone. Genere di segni e di giudizii 
connaturali, e se non cosí profondamente, puré conosciuti 
da qualslasi uomo volgare. EglÍ é pertanto chiaro, che, 
quando il muoversi sia talmente pronunclato da serviré, 
a cosí esprimerci,^di parola assoluta, assorbirá qualunque 
altro men forte segno. II correre é indizio di fretta, come 
la danza lo é di gioja, e Pandar lento sofFermandosi di 
tanto in tanto dimostra o inferinitá o Panimo assorto in

t-
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pensieri. C osí clal portainento argonientianio clelia dignítá, 
delPalterezza, della bontá, della leggerezza, delPimpor- 
tanza delle persone. Cosí le varíe etá, siccome dótate di 
forza fislca diversa, e in diverso modo impressionate 
dagll oggettl esternl e dalle eventualltá, lianno movimenti 
di carattere análogo. La faclullezza salta e corre, la glo- 
veritü ha passi celeri e franchl, la vlrllitá procede gra
vemente, la vecchlezza a passo lento e Incerto. E  se da- 
gll esternl passeremo a riílettere ágil Internl movimenti, 
11 troveremo variare a seconda del dlversi affettl che 
proviamo.

Dalle quall osservazlonl posslamo conchiudere che la 
mestlzla del tono minore debb’ essere aflfatto colllsa da 
tuttl quel rltml che licoplano i moti delle plü allegre 
danze: cosí come la vivezza del tono magglore debbe 
acqulstare alcun che di grave e di solenne con un ritmo 
pesante e lento. Cid premesso facclaniocl ad osservare 
negll spartlti meglio elaborati que! pezzi appuuto iu cui 
sembravl conlraddizione fra 11 tono e Tafletto, eppercid 
la veritá delPespresslone venir tutta dal ritmo. Vedremo 
la modulaziorie correggere hen tosto 11 tono e porlo d'ac- 
cordo col sentlmerito: vedremo i punti píü salienti essere 
Irattati nel tono análogo, e la contraddizioue non essere 
che un’’ apparenza la quale rende plü sensibile Taccordo 
e la veritá di que! punti. Né pud essere altrlnienti, pol- 
ché un ritmo concltato conglunto a tonl costantemente 
minorl e modulati con ármenle trlsti, produce T espres- 
sione di un" ansia affaunosa persino nella sestupla, che é 
11 plü danzante di tuttl i movimenti.

11 ritmo spiegando un succedersl di accentl per lo 
plü unlformi serve a rappresentare la determinazione di 
un corso qualuiique di azione o di affettl, in opposi- 
zlone al recitativo che é rimmagine delf azione indeter- 
minata. E  siccome nello avvicendarsi delle impressioni e
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tlelle idee cresce q diminuísce o si muta TaíTetto, cosí 
si altera il ritm o, piü rapldi o piü leuti ne dlvengono 
i  movimenti.

X V . II ritmo é marcato: I.°) dai tempi forti o deboli 
che rispondoiio alie sillabe accentuale e senza accento, 
luiighe o breTÍ. Dalle cadenze sospese o fmite che 
siano, le quali nel glasto fraseggiare si succedono per 
lo piü a intervalli eguali. 3.®) Dal movimento delle parti 
si principale che d^accompagnamento, e specialmente del 
basso. 4.°) E  finalmente dalParticoIazione dei suoni, ossia 
dal legato e staccato con cui anche il movimento eguale 
e piano pud produrre Pefíetto delle sincopi e dei con- 
trattempi.

Svlluppiamo alquanto queste riflessioni.
É  noto che i tempi musicali si riducono in ultima 

analisi al binario (o quadernario) in cui il tempo forte 
é alternato con un tempo debele^ ed al ternario in cui 
ad un tempo accentuato succedono sempre due tempi 
senz’ accento, e che poi ogni tempo, frazione di battuta, 
é puré divisibile in elementi pari o dispari.

Questa divisione non é indiíFerente all’ espression mu- 
sicale. Infatti, Palternarsi con perfetta eguaglianza dei 
tempi forti coi deboli, indica forza, insisteuza e quasi 
irrevocabilita o si riferisca al soggetto, od alia potenza 
che lo impressiona. Cosi nella romanza delFO/e/Zo il 
tempo pari degli accompagnamenti fa fede della pro
fonda mestizia che irrevocabilmente domina Pinfelice 
Desdemona. Cosí le melodie con cui si regola il passo 
dei soldati e si eccitano al valore, alP ardore marziale 
sono piuttosto in ritmo pari che dispari presso tutte le 
nazioni.

11 tempo dispari per Topposto ne porge Fidea di un 
passo incerto o mal ferrao quando é lento, scherzevole 
ed anche agitato quando e celere. E  percio la terzina

I

i
ñ

ui

.al

• •• 
i”-
V.:

VI

\I'
V

Ayuntamiento de Madrid



-  56 -

neir adagio suona un tal quale turbamento, mentre nel- 
r  allegro dlvlene danzante^ e se alcun poco si accelera 
e si combina con modulazioni oromaticlie, prende il 
carattere del tumulto, delPaccorrere fretloloso. Qualun- 
que sia P andamento del ritmo l)asta siasi una volta de- 
terminato perché si proTÍ un ^ero urto ogni volta venga 
a scomporsi queH’ ordine. Quindi nasce Fagitazione dei 
contrattempi, e F ansia aífannosa, il singliiozzo delle sin- 
copi, le qualL (non essendo in ultima aiialisi che un di- 
sordine delFaccenlo oratorio col grammatieale) ogni volta 
che la niodulazione non si raggiri su accordi molto cro- 
matici, e la melodia sia vivace, possono significare il com- 
moversi di una viva gioja, come si scorge nella música 
di bailo di Strauss e Lanner, e nelle polacche.

X V I. La convenienza del ritmo coi movimenti adattati 
alFaffetto é pur quella che deve guidare F artista com- 
positore nella scelta dei canti e della mossa degli ac> 
compagnamenti, e fargli preferiré o ra il canto spianato, 
ora le melodíe fiorite, ora movimenti d’ orchestra quieti, 
ora tumultuosi, ora frementi, ora suoni prolungati, ora 
battuti seccamente.

Un canto semplice, spianato, e sobriamente mosso, con
viene sempre agli affetti dolci, soavi e profoiidamente 
sentiti. Un cauto abbondevole di note non puo cou- 
venire che agli aíFetti irrumpenti, quali sono il ribollire 
d'ira subitánea, e la vivissima gioja. A questa pero si 
conviene in partícolar modo la leggerezza dei trilli e dei 
gruppetti^ a quella i passi di forza. A questa accompa- 
gnaraenti leggierraente scherzevoli e modulazioni diato- 
niche^ a quella accompagnamenti agitati e modulazioni 
croraatiche.

Un attento esame esteso a quanti sono i moti che 
internamente o esternamente accompagnano gli affetti 
guidera F artista nella scelta del ritmo tanto della melodia
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prlucipale quanto delle secondarie^ ma conviene persua- 
dersi, non essere riposla iii questo solo elemenlo lutta 
la potenza rappresentativa della música. Poiché se, a giu- 
dicare deiraffetto dal segni esterni, non al solo niuo- 
vere della persona, ma a quante sono le alterazioni che 
ne derivano alio sguardo, ai liueamenli, al tuono della 
voce, al colore stesso del volto ci rivolgiamo, uopo é 
si unisca all’ espression del ritmo quella puré del tono 
e delParraonia, affinché in una sensazione si comprendano 
tutti quei seguí che Tarte puó produrre.

C osí praticó lo stesso Rossini, il quale nelPintrodu- 
zione deliW bíé, a cagion d’ esempio, per esprímere l’ ab- 
battimento della Corte di Faraone, non solo assegno alie 
voci ed agli stroraenti a fiato un ritmo di lente sincopi, 
immagini dello stento d^azione e di respiro^ non solo 
dispose nei violini un giro di note eguali che sempre 
ravvolgesi sulle medesinie forme, a figurare 1 vortici
del caliginoso vapore che quasi palpabile T aere ingom- 
brava, e la luce toglleva^ ma aggiunse Tespressione del 
tono minore e di arialoghe modulazioni. E  per Toppo- 
sto nella brillante sortita di Fígaro voi scorgerele che il 
ritmo danzante deir allegrissima sestupla é accoppiata 
colla vivacita del tono maggiore che non vien punto tur- 
bata dalle modulazioni.

X V II. Oltre al tono, alia melodía, all’ armenia ed al 
ritmo conviene tener conto del carattere speciale degli 
stroraenti e voci^ poiché uuo stesso canto, un’ armonía 
stessa, un suono cambiano bene spesso signifícazione 
secondo son resi da un istromento debole o forte, dolce 
od aspro, da una voce soave od imponente, d’uomo o 
di donna^ e per qualunque studio facciasl daU'esecutore 
per domare il proprio istromento o la voce, non potra 
pero mai cambíame la natura.

Che cosa é un’ orchestra peí compositore ? E  una
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tavolozza clie gU fornisce lutti i colorí, luttc le tinte di 
cui puó abbisognare peí suo quadro^ o , per dir meglio, é 
UQ mezzo posto in sua mano di far parlare ogiii fibra 
commossa dall’ aíFetto che lo agita. Per ben servirsene 
conviene sapere quale stromento sia atto a rendere quel 
suono che dovrebbe daré la fibra, se questa potesse di- 
venirne capace , cioé a quale ¡stromento vorrebbe, quando 
fosse in lu i, assoraigliare la propria voce ond’ esprlmere 
al vivo una data commozione. Conviene aflferrare in 
mezzo alio scorrere fuggevole deí suoni le note sparse 
qua e la che piii toccano, determinarne il senso per 
quanto é possibÜe, scevetare 1’ effetto dei diversi ele- 
mentí , e registrarlo nella memoria. Lavoro difficile e 
lungo, ad agevolare il quale soccotreranno i seguenti 
cenni.

•4P
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X V III. II corpo princlpale delF orcliestra é formato 
dagli stromenli da arco, non solamente perclié non istan- 
cano i pelti a suscítame il suono, ma per la loro pie- 
glievole natura (speclalmenle il Tiollno) che alia magglor 
parte degU affetti si adatta, e peí genere di suono che 
mirabllniente si associa ad ogni voce, e per la ricchezza 
di mezzi superiore ad ogni altro, e finalmente per la va- 
rietá d^articolazione d elfarco , e pei suoni a pizzico cui 
nessun altro istromento pu6 tendere con pari efíetto.

Nessuno dei nostri istromenti é atto come questo aviolino 
ricevere Timpressione del sentiraento di chi lo suona.
La varia pressione d elfarco , Partlcolazlone, lo strisciato, 
il tremolo, P agilita di cui é capace, e finalmente il di
verso carattere delle sue corde sono i pregi che lo ren- 
dono superiore a tutti. « Nobile e grandioso sotto le 
« dita di Pugnani^ amabile e soavlssimo sotto quelle di 
« Rolla, patético e ardito fra le niani di V iolti, pieno 
u di fuoco e d’ audacia sotto P arco di Paganini «•, e 
posslamo aggiungere, universale e purisslmo sotto quello 
di Grassi, sublime c filosófico maneggiato da Scivori. il

í:

1,1

Ayuntamiento de Madrid



—  60 —

vlolino yi esprime egualmente la piü liríllanle gioja e 
la píü soave mestizia, il fremere dello sdegno, il planto 
della desolazione, la calma e la tempesta.

Pleno di vigore sul cantlno, plü soave nelle corde 
raezzane, diviene cupo e perslno mlnaccloso sulla quarla 
corda. Conviene pero osservare che raddopplato, come 
usasi nelle orchestre, quanto acqulsta di energía, tanto 
perde nelia finezza e nella grazia per la somma difficoitá 
di convenlre nioltl iiidlvidui nelle medesime graduazioni 
di tinte e d’ accenti. Ma chi puó ridire Tefletto mágico 
di un corpo imponente di violini sia nei colpi d’ orche- 
stra piü vihrati, sia nelle larghe e grandlose melodle non 
frastagliate da inutili ornamentl, sia nel susurrare som- 
messi accompagnamenti o melodie secondarie al canto? 
Tali effettl, che non si possono iramaginare senza averli 
sentiti, lasciano di sé memoria incancellahile. Non aveudo 
mai inteso 1’ effetto dei suoni armonici assegnati alie 
masse, di cui parla il valentlsslmo ed immaginoso Ber- 
liotz, non sapremmo dirne il vero carattere: sembra pero 
dehhano riuscire soavi e sommamente dellcati, e poter- 
sene otlenere un eco assai vero.

Viola vlcina alia voce umana, meno atta del violino a
quelle espressioni che richiedono brío e bravura, ma dotata 
di suoni pleni, ne pare che la viola potrebbe venir posta 
a miglior partito, di quello facciasl rllegandola a parte 
secondarla come legarae deir armonía. D air effetto che 
produce da sola ben si pu6 immaglnare quanto potrebbe 
esprimere adoperata a masse con melodie semplici e 
toccanti.

VíoloQ- Questo grandioso istromento partecipa del carattere 
® ® della viola, ma in un grado piü pronunciato, mentre 

serve in certo modo ad umanizzare i suoni profondi del 
contrabasso quando ne raddoppia la parle. II maggior 
numero dei concertisti lo snatura per lar pompa di agilita,
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ma non é questa T índole sua. II violoncello lia la voce 
del sentimento piü puro, della piü soave e celeste affezío- 
ne, e percíó anche neirallegrezza di tono e di ritmo serba 
sempre un non so che di tenero e di mesto^ e quando 
spiega nei suoni centrali una melodia piaña nel tono mi
nore sembra piangere un oggetto di cara affezione, ed 
adorarlo in cielo. Fate che in un’ armonía cromatica e legata 
egli sostenga i suoni del suo mágico cantino, e sentirete 
come vi passeranno al cuore quei teneri lamenti. II vio
loncello gareggía coll’ arpa e vi supplisce in certo qual 
modo cogli arpeggi pizzicati associandosi volontieri a 
chi prega, o lontano dalPamor suo ripete la teñera ro
manza eccitatrlce delle piii care memorie. Ma nulla di 
piü religioso, nulla che piü spiri raccoglimento e divo- 
zione che una melodía semplice di piü violoncelli uni- 
soui, o un armonioso adagio di solí violoncelli isolati.

Sostegno delPedifizio armónico, grave come rausteriláConira-
bflSsodegli antichi cenobiti, il contrabasso é quasi la voce della 

sapienza allorché fa udire a lenti e regolari intervalli 
i siioi profondi suoni^ ma se si agita, rassomiglia la voce 
di un triste presentimcnto, o di un demone che ti per- 
segue. Pizzicato con moto alquanto frequenle rappre- 
senta quel piü sentito palpitare del cuore che si desta 
in alcurie forti commozioni. In ogni modo ei forma sempre 
il contrapposto del canto di cui determina il carattere 
ed il ritmo.

Innocente, semplice come la vergine delle campagneFlauio 
é il flauto. Che se talora imita l’acuto sibilo dei venti, é 
per6 sempre piü atto a lf espressione di affetti niitÍ. La sua 
gioja, simile a quella delP infanzia, évivace, scherzevole, 
e piena di grazia, se mesto e addolorato egli é come 
quegli enti che consci della propria debolezza, hauno 
riposta tutta la loro fiducia nel cielo. II flauto si asso- 
cia assai bene alfoboe.

'*1
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Oboe Campestre ei puré, slccome figllo della cornamusa pa- 
storecciaj ei puré gajo d’ inuocente allegrezza, ei puré 
aíFeUuoso, toccante nella preghlera, suscettlvo plü del 
flauto di profotido dolore, nía non alto per sé solo a 
forti espressioni. L ’ oboe si confonde fácilmente col vio- 
lino, e talora si accoppia al clarinetto quasi afline di 
temperare il troppo nasale suo timbro.

Clari- Questo istromento puo dirsi il violino delle musiclie
nctto mllitari, essendo quello che megllo vi puó supplire, sia per 

r  agilita di cui é suscettiblle, sia per Pestensione e per 
la bella plenezza del suono atto a farsi udíre all’ aperto. 
II suono del clarinetto (quando sia suscitato da esperte 
labbra) gareggia colla voce della bellezza, pieuo di gra- 
zia e di armonía, si associa con tutti gli allri stromenti 
a flato, e tutti li abbellisce. II clarinetto é di varíe mi- 
sure dal clarone o corno bassetlo in tono di f a  che é il 
piü basso, e (non sapremnio il perché) ormai fuor d’uso, 
al piccolo clarino puré in ^  e in s o l  che é il piü acuto. 
Nelle nioderne orchestre i Inioni professorl orna! non ado- 
prano che quello in B fa  o s i  bemoUe colle modilicazioni 
iiitrodottevi dal celebre MuUer, e questo si riconosce per 
lo piü preferibile a motivo dei suoni dolcl e robusti ad 
un tempo. 11 clarino in la  é piü cupo, e quello in d o  
é nei tuoní piü acuti alquanto aspro e stridulo, seb- 
bene piü brillante. Troviarao adoperato da Mozart nella 
sua gran Messa da Réquiem il corno bassetto o clarone 
in Ja ^  invece del solito clarinetto, il che da un eíFetto 
mágico e sommamente consono alia funérea pompa.

Corno
da

Caccia

Piicno. enérgico.
corno da caccia

maestoso e dolce ad un tempo, il 
é uno degli stromenti utilissimi delle 

nostre orchestre. Fate che sotto un leggiero mormorio 
di violini, o sotto un canto, egli sostenga le armoniose 
sue terze, quinte, o seste, od un sommesso pedale, e vi 
sembrerá udire lo spiro di uu‘ aura amica, e siccome puó
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rinforaare e diminuiré niirabllmente il suono, aggiunge 
ai forti e fortisslmi una pieuezaa ed un ñervo clxe nessun 
altro istromento puó produrre con pari bellezza. Se poi 
cauta egli stesso vi dará Tidea di un sentimento ra- 
dicato nel piü profondo del cuore, di un aífetto la di 
cui irapressione é incancellabile. Uditelo nel bellisslmo 
finale di G iulietta e R om eo  diVaccai*, egli vi annunzla 
quale inconsolabile dolore sta per essere rappresentato 
sulla scena di quei ferali sepolcri.

Nel medeslmo senso lo tróvate usato nella Sonnanibula  
air introduzione delFaria, Tiitto é sciolto. E  per tale 
sua proprietá si scorge poi come piü ancora del víolon- 
cello rifugga dalla molta agilita, e si trovi per sé stesso 
mal alto ad esprimere la vivacitá, il brio della g io ja , ed 
ami meglio i canli semplici, spianati ed aíFettuosi.

Guerriera, ierrib ile , sempre alta a scuotere potente-Trom- 
meute, la tromba eccita all’ attivitá, alia forza. Solenne 
quando non indica il ritmo marziale, dlsperde ogni il- 
lusione se non é quella del soldato che aíFronta i peri- 
coli e la morte sognando gloria e trionfi^ la sua voce é 
quella di una irresistibile veritá che si manifesta e soggioga.

Questo istromento partecipa del carattere del violon-Fagotio 
cello, ma piü cupo e nien deücato. Campestre al pari 
delfoboe, esteso e di bella voce si nei bassi che negli acuti, 
fa talora reffetto dei corni da caccia nelle armonie dolci 
e prolungate, talora aggiunge peso e veritá alie melodie 
di istromenti sopraui, raddoppiandone la parte colla sua 
voce virile. 11 vero carattere del fagotto é quello della 
pacatezza, e percio in qualunque affetto lo si voglia ado
perare , non ha che un grado modéralo di espressione.

Della medesima famidia e posto tra Toboe ed il fa-Corno
^  ̂ inslcso

gotto, come la viola fra il violino e il  violoncello, il corno
inglese tullo passione, toccante, soave e supplichcvole,
sembra la voce del dolore, delia rassegnazionc. Puro ed
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umile non ha forza che per pregare, rlfuggeudo dalle 
espressioni di gíoja e dallo scherzo che non sono punto 
del suo carattere.

^one' T u ba ductiUs. degM antichi, stata per gran tempo 
inoperosa, fu richiamata a novella vita nel nostro secolo, 
e in poco tempo ridotta a tutta la perfezione di cui é 
capace, e eolio studio non poco umanizzata. Ció non di 
manco la sua voce rohustlssinia ha sempre delPaspro 
e del terribile, inassimameute nelle armonie cromatíche 
di piü tromboni uniti^ e pu6 rassomigliarsi al ruggito del 
leone, alio spalancarsi di una vorágine, alia voce di un 
odio implacabile che non respira che vendetta. Una melo- 
dia che reaüzzata da un violoncello o da un fagotto riesca 
teñera e supplichevole, eseguita dal trombone diviene il 
lamento di un essere orgoglioso che freme oppresso, ma 
non domo da forza superiore. L'ultimo sospiro d’Argante 
vinto da Tancredi avrebbe la sna nota corrispondente 
in un gemito di questo istromento. Diviso (come usasi 
talora) in contralto, tenore e basso, il primo tiene molto 
al carattere della tromba, Tultimo é il piü fiero.

Bom- Perfezionamento recente del serpentone o corno basso 
dona (Opbikleid) é dotato di una voce piena e quasi tonante, 

imprime al fondo armónico un non so ché di grave, mae- 
stoso ed enérgico^ mal atto pero al canto, quanto un 
pingue sessagenario alia danza.

Questi stromenti che a primo scorgere sembrano si 
poco musicali, sono attissimi ad alcune espressioni, ed 
in certi casi V único mezzo a produrle. Nel ritmo gajo 
e brioso aggiungono forza e vita, nel guerriero si uni- 
scono alie trombe per eccitare il soldato all’ ardire  ̂
ma se basso rumoreggiano in mezzo a sommesso mor- 
morio d’ orchestra divengono la voce di un funesto pre- 
sentimento, Tannunzio di imminente sciagura che vi 
turba e v’ agghiaccia. Uditeli freniere a conlrattempo nel

Tim-
paní
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filíale di N orm a. S i la melodía che T accompagnamento 
delle parole « Q ual c o r  tradisti « sembrano aÜatto in 
calma, ma quel limpani t í  avvertono non essere questa 
che un’ apparenza, un sostar degli affettí per irrompere 
poi plü TÍolenti, che lo stupore quasí di una natura op- 
pressa airapprosslmarsi di una crisi tremenda. Sublime 
é il concetto di questo finale, ed a quelle due battute 
di accompagnamento ¡solato sembra arrestarsi il corso 
del sangue, mancare il respiro.

Soave, celestiale, pieiia d’ armonía Farpa trasporta 
F immaginazione a remoti tempi, prepara e dispone 
F animo alia contemplazione, ad una dolce malinconia, 
alia pieta, alF amore. Quale iucanto mai in quelle corde 
scosse raolleniente da delicata mano! Sembra esservi nel 
cuore qualche fibra che la sola arpa o un buon pianoforte 
valgano a scuotere, muta ad ogni altra impressione: tanta é 
la dolcezza e soavitá dei loro suoni. Oh! perché si di rado 
s odono sotto le vólte del tempio i teneri accenti di questo 
stromento? I salmi son pur nati al suono delFarpa! É  
con quei suoni clie i vati invocavano le muse, e lo stesso 
spiro profetico si placque manifestare le sue rlvelazioni, 
quasi scegllendoli a preparare la fralezza umana a rice- 
verne i dettati. E  perché la bellezza si poco colliva un 
istromento che tanto aggiunge alia grazia delle forme e 
alia delicatezza della voce, e tanto consola nella solitu- 
dine ?

L ’ ottavino di flauto dotato di suoni pieni di brío che Oiia- 
s’ odono a grande distanza é assai proprio nelle bandecituba 
militari a far sentiré al soldato il ritmo delle marcie e 
a dislrarlo, rallegrandolo, dal pensiero dei pericoli e 
della fatica.

Questo é puré il motivo che vi introdusse la catuba 
o tamburone col sistro e le piatte, suoi indivisibili com- 
pagni. Anche nelF ofchestra il flautino riesce di buon

3
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eíFetto se occorrano espressioni di festevole gloja. Fu w i 
puré introdotto il tamburone di cui se non si puo ne
gare che un qualche raro colpo riesca di buon effelto, 
non sapreramo mai lodarne T abuso ¡n oggi si comune. 
Queslo istromento non ayendo vero suono musicale pro
duce nei luoghi cliiusi un frastuono insopportabile. Ma 
dove é piü sconcio egli é nel tempio, e fa stupore il 
Tederlo adoperato non da’ soli orgauisti, ma da maestri 
di mérito non comune.

Organo Maestoso e grave é il carattere dell’ organo, ed appro- 
priato quanto mai dir si possa al luogo sacro. Arricchito 
cora’ é di presente con molti e svariati registri, se avesse 
la facoltá di accrescere e diminuiré gradatameute i suoni 
non avrebbe ad invidiare le piü complete orchestre, e sa- 
rebbe anzi ad esse per piü motivi preferibile. T al quale 
lo abbíamo peró, é capace di grandiosi effetti se ben se 
ue studia la natura e lo scopo. Quest’ultimo é per 1’ or
dinario il piü trascurato anche da organisti abilissimi per 
la mania di esegulrvi la música teatrale, qualunque ella 
siasi, senza molto impacciarsi di scegliere.

Wé pretendiamo noi giá di escludere aíTatto dal templo 
questo genere di música, nel quale alcuni pezzi qua e cola 
si trovano il di cui senso e carattere molto bene vi si 
addice ̂  sebbene molto meglio sarebbe lo attenersi a mú
sica appositamente scritta da abilissimi maestri. Volendo 
ammetterla vuole vi si uslno due indispensablU rlguar- 
di, cioé -I.® Che sia di carattere análogo al mistero dalla 
cerimonia religiosa rappresentato. 2.® Che sia aíTalto sco- 
nosciuta all’uditorio, accio non serva di distrazlone e di 
scandalo, invece di eccitare la divozione.

La música d’ organo come tutta la música di Chiesa 
vuol essere semplice nella melodía, larga nella modula- 
zione, armonizzante col senso della liturgia, di quando 
in quando an’icchita d’ imitazioiii, e ben appropriala
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air istromento rapi)restíntalo <lal registro. Lo stlle mo
derno an zlclieno , ma non maí trlvlale e basso. Uno stüe 
troppo antiquato é un' aíTettazione stucchevole che fa 
poco gradito il soggiorno uella Casa del Nume. Per questo 
motivo vorremnio auzi che tutla la música di Ghiesa 
(osservate le debite convenienze) fosse sempre cosi di- 
lettevole da rassomigliarsi iu qualclie modo ad una mu- 
sica di Paradiso (̂ 3).

Resta per ultimo a far parola del pianoforte, supple-Píano- 
mentó dell'orchestra e trattenimento soavissimo del prí
valo, eccltatore della fantasía e sussldio nello studio plü 
profondo delfarte. Questo Istromenlo, perfezionato come 
é di presente, é veramente grandioso e nieritevole di 
essere studiato con assiduitá e perseveraiiza. Estesissimo 
e suscettivo della masslma agilita, riceve e rende l'impres- 
sione del plü dilicato sentlmento ed é il plü atto al- 
1’ educazlone del gusto musícale. Certamente quel pub- 
blico debb'essere intelligente di quest’ arte, presso cul 
questo istromento sia coltivato con amore e assiduo studio 
da molti
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X IX . Dal carattere deglí stromenti passando a quello 
delle Toci noi entríamo in un argomento di cui nulla si 
puó dire di assai preciso e parlicolarizzato. La voce 
umana ollre al carattere individúale é deslinata a serviré 
alFespressione di ogui affetto, perloclié ogni voce oltre 
all’ essere varia, come varü sono i volti, debbe pur anche 
essere suscettibile di infinite modificazioni.

Egli é fuor di dubbio pertanto che la cognizione delle 
voci di cui deve servirsi lo scrittore musicale conviene 
acquistarla studiandola negli iudividul per cui scrive. Ké 
i soli maestri dovrebbono avervi riguardo, ma i dramma- 
tici scrittori, e gli appaltatori, i quali non alia sola voce, 
ma a tutta la persona dovrebbero por mente onde adat- 
tarvi i drammi. E  in vero se un pittore non darebbe prova 
di buon giudizio effigiando un Ercole con corpo magro e 
sciancato*, cosí puré disdirebbe sulla scena una smilza 
donnuccia alia parte di Norma^  di quella donna che detta 
la pace e la guerra ad una nazione feroce^ o un’ attem- 
patella alia parte di Adalgisa o di Amina.
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Ció che crediamp piü utile di osservare iiitoruo alie 
Toci si é che niolte si prestano assai bene al canto de
clámalo, e sono per lo piü le voci piene e molto sonore, 
mentre alcune ve ne sono le quali mal riescono nella 
declamazlone, ed assai bene nel canto ideales e queste 
per lo piü sono seiiza corpo e delicate, benché sensibili 
perfettaineute a considerevole dislanza.

Di tali voci ne troviamo in ogni chiave, ma special- 
mente nei soprani adolescenti e nei tenori molto acutí. 
Gli adolescenti anche contralti, benché dotati di voce ro
busta, di rado declamano perché in quelPetá le passioni 
sono appena nascenti.

II carattere di queste voci, sia per propria natura, sia 
per r  ¡dea che se ne ha comunemenle, é assai proprlo 
a rappresentare la voce degll angioli, e perció riescono 
di buon effetlo nella nmsica di Chiesa purché siano a 
cori numerosi. Sarebbe ció nulla meno desiderabile che, 
come lo sono in Francia, si ammeltessero anche in Italia 
i cori di donne e si risparmiassero tante disposizioni al 
canto che si rendono ora affatto inutili guastandone Tor- 
gano con un esercizio prematuro, spesso soverchio. Per 
r  opposto la maggior parte dei tenori non molto ^ogati^ 
e dei bassi o baritoni, ama meglio il canto declámalo 
che Tideale, di cui ora ci faremo a dimostrare le diffe- 
renze, incominciando dal daré un esempio delPuno e 
deir altro.

X X . Peí canto declámalo luminoso é il duetto fra 
Norma e Pollione « In  m ia  m ano a l  f i n  tu. se i » a cui 
puossi aggiungere il finale, alto primo Stran iera a Un 
grido  io  sentó ». Peí canto ideale veggasí la cavatina 
Gualtiero nel P ira ta  « N el fiu ro r  delle tem peste » e 
Paría Percy A n n a  S o len a  » P^ívi tu , te ne scongiuro  »• 
Da questi esempi fácilmente si scorge che uno dei 
principan caralteri del canto declámalo é T essere tronco
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siccome la vera declamazione di cui é una copia^ e ri- 
cliledere non di rado che il cantante sagrifichi íl bel canto 
alia veritá di espressione, quando cioé la declamazione 
musicale sia men vera ed evidente della naturale. Sempre 
poi esige un’ esecuzione decisa e schietta, una chiara 
articolazione della parola, e rifugge da qualsivoglia or
namento.

II canto ideale é piü continúalo porgeudo modo al 
cantante di spiegare la propria voce, ed obbligandolo 
in pari tempo a ben modularla^ ammette, ed anzi richiede 
le grazie della melodía e del sentiraento, un periodare 
perfetto, e una tal quale flessibilitá di modi, un’ armonía 
di frasi piü facile a sentirla, che a descriverla.

II primo segue passo passo la parola e ritrae la sua 
espressione piü dalla rassotnigiianza colle inflessioni della 
voce nel común parlare, che da ogui altro elemento, e 
conviene únicamente alia voce umana, straniera aííatto 
agli slromenti. II secondo dipinge T intimo sentimento 
incluso nel sonso totale di un periodo, che talora o da 
una sola o da nessuna parola é espresso, ma emerge 
dairinsieme^ ritraendo Tespressione dal carattere del tono 
e dagll intervalli maggiori o miuori, eccedenti o diminuiti, 
e da lutti insieme gli elementi m usicable percio si addice 
eguahneute alia voce umana ed a quella degli stromenti.

Per r  ordinario questi due generi si trovauo insieme 
commisti o alternati, sia perché non sempre TaíFetto é 
tanto vibrato, o si forti le parole da spingere la voce a 
tal grado di declamazione da potersi tradurre in música, 
sia per adattare lo stile all’ Índole del cantante, e final
mente per una particolare tendenza dello scrittore, dipen
dente dal modo proprio di sentiré.

C osí la Pasta e la Lalande figuravano meglio nel ge
nere misto che nel puro ideale, la Malibran nel declá
malo: Ruhini, Tamburini la Grisi neirideale^ Donzelli,
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Lablaclie, e Cartageoova uel declámalo. Cosí BelUni é 
fortemente declámalo, o sommamente ideales Rossini, 
Donizetti e Mercadanle tendono al misto ̂  Meyerbeer 
airideale. II compositore che avrá studiato la declamazion 
parlante procurerá far suo ogni genere per servirsene 
ove meglio lo esigeranno e glL affetU che deve trattare, 
e gli attori pei quali scrive.
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Qui cade iu acconcio di far parola del caraUere dei 
toiii, il quale certamente non si puó Irascurare da chl 
vojília trar partito dí tulti i mezzí che Parte fornisce.

X X L  Noi sianio solitl a non fare allra disUnzione di 
toni fuorché quella di maggiori e minori^ puré chi é che 
iniziato appena nelP arte non distíngiia un tono dalPaltro 
se non peí nonie della tónica, per un'indefinihile diver- 
sitá di carattere?

Ma da che trae origine tale diflerenza fra toni tullí 
costrulti su di un modulo e ai quali convengono le me- 
desime modulazioui, le stesse rególe arraoniche? Né si 
puó dire che il diverso carattere sia poco seiisihile, non 
essendo scarsl gli esempi di persone le quali ignare af- 
fatto di música risentono in partícolar modo alcuni toni 
ed agli altri li preferiscono^ cosa osservala anche in in- 
ferrai e nianiaci.

Nell orchestra semhra potersi attríbuire lo strepito 
maggiore che vi fanno i toni di /e, di sol^ di la  mag- 
giori, alia quantitá di suoni ripercossí dalle corde vuote 
ío/, ; ’e , la  comuui a tutti gU stromenti da arco. Infatti 
il tono di re  piu d'ogni altro é squlllante, trova lutti i
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suoiii (lellii sua scala rinforzatl dalla risuonanza simultanea 
di qualclie corda vuota^ e gli allri toni, a inlsura che 
haniio ininori suoni rlpercossi, perdono di vívezza e di- 
vengono di mano in mano piü cupi.

Tutto ci6 pero non é applicabile agli slromeutl a flato 
i quali divengono piü squillanti quanto piü sono acuti, 
perloché, sicconie ai toni men vivi degli stromenti a 
corda vengono a corrispondere toni piü clamorosi iri 
quelli a flato, dovrebbe trovarsi una specie di compenso 
scemante non poco le diversitá dei toni. Ma questa é 
incontrastabile, ed esiste nelP orcbestra come nel cém
balo e nelPorgano sebbene non cosí sensibile^ e siccome 
qui la risuonanza simultanea non ha influenza, si é  cré
dulo esserne cagione il temperamento. Questo tempera
mento altri lo vuole equabUe, altri iriequabile, ed un’ accu- 
rata osservazione ci dimoslra che un medesimo accordatore 
non tempera serapre egualmeute tutli i toni^ ma or Puno, 
or Taltro altera piü o meno, secondo si trova piü o meno 
disposlo rorecchio, seuza che perció sia nien buono lac- 
cordo totale (í )̂. Da ció siamo tentati a credere che 
naturalmente il nostro orecchío si formi una specie di 
corista il quale ci serva come di punto a cui riferire non 
i soli toni musicali, ma ancora le voci pai’lanti, e de- 
durne i caratteri particolari^ onde troviamo poi fra que- 
ste e quelli una tal quale indefinibile analogía. Corista 
che forse a principio é il tuono di voce della nutrice e 
del babbo, e che peí conversare con piü persone viene 
a fissarsi ad un punto medio, e si fa sempre piü deter- 
minato colP uso delParte e di un costante corista musi- 
cale a cui venlamo ad abituarci.

Tale ipotesi spiegherebbe raegUo d'ogni altra la faci
lita con cui gU iniziatl giungono non solo a riconosce- 
re , dai suono che d á, il tasto del cémbalo o dell’or- 
gano senza vederlo, ma pur anche ad intonare colla
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propria voce a preciso corista qualsiasi tuono senza ayer 
duopo prenderlo da un istromento.

Che che nc sia delle cause, é cosa di fatto riuscire 
specialmente notevoli i caratteri dei toni seguenti:

R e  maggiore, fragoroso 
R e  minore, mite 
M i maggiore, penetrante 
M i minore, sentiinentale 
I ) o  maggiore, tranquillo 
D o  minore, terribile 
M i B m o lle  maggiore, maestoso 
L a  B m o lle  maggiore, grave 
S o l  maggiore, gaio 
S o l  m inore, patético 
F a  maggiore, dolce 
F a  minore, cupo 
L a  maggiore, robusto 
L a  minore, soave

e simili che 1’ osservazione fa sentir meglio di quanto 
possa esprimersi con parole

Importa dunque raoltissimo la scelta del tono alia ve- 
ritá delPespressione, e vi influisce a quel modo istesso 
che nel parlar comune e nel dramma recitato si ricono- 
scono voci piü analoghe ad alcuni che ad altri affettí.

X X II . Ma quaudo il concetto rítmico, melódico ed ar
monice sia pieno di verítá, e ,  o per motivo delfesten- 
sione, o per qualche particolaritá meccariica della voce 
o stromento piü atto ad esprimerlo, non si possa asse- 
guarlo al tono piü análogo, dovrassi per questo solo ri- 
nunciarvi e perderlo? No: in tal caso Taccordo degli ele- 
menti principali puó coprlre il difetto del tono, di che non 
son rari gli esempi. Se per6 nel momento deirispirazione,
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O meglio prima, il compositore a-vríi cura di mettersl nel 
tono conveniente, ideando la sua melodia per quella voce 
o stromento a cui meglio si addice, dlfficilmente gli ac- 
cadrá di dover traslatare il concetto in tono meno ana- 
logo.

Gli antichi lino a Rossini si facevano dovere di ter
minare ogni pezzo di música nel tono in cui si era in- 
cominciato^ Bellini, e quelíi che da lui presero le mosse, 
molte volte usarono diversamente^ costume in vero co- 
niodo pei principianti e non sempre riprovevole.

X X III. La legge che prescrive di terminare nello stesso 
tono del principio é fondata sulla ragione deirwniM ne- 
cessaria a tutte le belle arti, ma tanto piú alia música, 
quanto piü sfuggevole e indeterminato é il  suo linguaggio, 
come si ragionerá in appresso. EgH é infatti osservato 
che un pezzo di música in cui si passasse a sempre nuove 
idee, a sempre nuovi toni, nuirallro sarebhe che una 
confusione, un discorso seiiza scopo, senza argomento. 
E  se é vero che in un discorso ben ordinato il fine debha 
essere conseguente al principio, se é vero che i toni 
abbiano un carattere, sará vero altresi doversi terminare 
nel tono in cui si é principiato, ammesso tutlo al piü 
il cambio di natura dal minore al maggiore.

Ora, quando sara trasgredibile tal legge? Nella sola 
música drammatica, ed in quei casi in cui, durante un 
medesimo pezzo, il progresso delPazione viene a mutare 
Faffetto che a principio dominava. Cessa allora la ragione 
assoluta delFunitá, e dá hiogo a quella piü forte della 
veritá drammatica, la quale esige il piü perfetto accordo 
delle arti ausiliari colla Poesía, che ne é la principale.
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Abblanjo osservato 1 armonía determinare il carattere 
dei suoní nielodlci, e rendere T orchestra non solo II 
sostef^no delle voci, ma ¡l compimento deirespressione 
musicale che squarcia a cosí dire il Telo onde ranlino 
é ricoperto, e ne palesa tutta Tinterna comniozione. R ¡- 
mane ancora ad osservarla nei quadri iu cul plü perso- 
naggl, o un intero popolo sono rappresentati^ To^liam 
dire, nelle comliinazíoni di piü melodle contemporanee, 
nei grandi unlsoni, nei canti per terza o sesta, nelle 
imitazioni, e uella fuga, onde scoprire qual parte pos- 
sano prendere nelP espression musicale questi inassimi 
artifizii del nostro conlrappunto.

X X IV . Ai Tantaggi che T armonía reca alia música giá 
prima contemplatl k da aggiungersi quello di potere in 
un medesimo punto rappresentare gil aíFettI, ancorché 
opposti, di plü iudividui colla rlunione di melodle con- 
teniporanee. Ora da questo accoppiamenlo di melodle 
debbono risultarne necessarlamente i tre molí conipara- 
tivi, cloé il moto retto, Pobldiquo ed il contrario:^ non 
potendo a meno di progredire Tuna rlspetto alfaltra o 
nella medesima direzlone e con ritmo eguale, o con 
direzione diversa e con ritmo eguale o vario. Vedianio 
la cosa in grande.
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II moto lelto non pu6 praticarsi che aU oLtava o uni
sono, alia terza o sesta. F ia  stromenti di forza pressoché 
pari ina di diverso cai’attere T unisono produce un ca- 
rattere misto e nulia piü.

X X V . Fra voci indica un sentimento che spinge e 
modifica con assoluto impero le volontá, e le dirige ad 
un sol punto.

Siccome pero lali tratti non presentano una varletá 
proporzlonata ai niezzi, di rado rlescono interessanti 
se non trattlsi di un pleno coro che dia loro una forza 
materiale di suoni suíTiciente a dlmostrare la grandezza 
di quel sentimento, e a trasclnare irrevocablhnente in 
quello anche Tudltore. A intendere come un sentimento 
inglgantlsca allorche si scorge dominare le volontá di piü 
individui in proporzione del loro numero, si ricordl Pln- 
troduzioue della I^orm a alia música « DelV au ra  tua  
p ro fe t ica  « spiegantesi in una melodia sempliclsslnia al- 
Tunlsono, e reíFetlo che ne risultava al Teatro alia Scala 
eseguita da un coro di trenta individui rappresentante 
quasl un intiero popolo, perché riempiva il vano della 
scena. Ün sentimento che ha domínalo tante volontá non 
diventa egli grande, imponente? In questo caso piü che 
in ognl altro si addice una melodia semplice e cinara, 
sla perché piü facile ad eseguirsi da molti, sia perché 
semplice e chiara é sempre la natura di tali sentlmenti.

L ’ unisono di poche voci non potendo assumere sif- 
fatta grandezza fa sentiré la mancanza di varletá e divlene 
una parola troppo debole, una tinta troppo sbiadata^ 
e perció il ricorrere ai canil per terza o doppi sará mi- 
glior partllo, ove il sentimento non urtl col senso di 
tali canti, come ora splegheremo.

X X V I. Delle due parti che eseguiscono una melodia 
per terza o sesta l ’una ha sempre Tapparenza di primeg- 
giare sulPaUra, onde anche 11 volgo dice J a r e  ilsecon do^

i
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dí Michelangiolo, nella scuola d’Aleñe di Raffaello e in 
lanli altri grandíosi dipiuti perclo solo che conteiigoiio 
molte figure. E  la fuga é appuiito un quadro di niolte 
figure che qui sono rappresenlate dalPincontro simulta
neo di piü idee melodiche, le quali non ponno rendere 
difetto ove siano disposle con belP ordine e senza con
fusione: possiamo anzi osservarvi lo stesso magistero esi- 
stente in un bel dipinto, nel quale la bella disposizione fa 
immaginare ancor piü figure di quante infatti vi sono eíTi- 
giate. D el parí é falso il credere che non si possa co- 
struiTe la fuga con melodie moderne ed espressive, ma 
solo con canti e luodi antiquati: i canti della fuga vo- 
gliono essere semplici e scliietti onde vi si possano con- 
trapporre senza confusione altri canti secondarii, e i canti 
semplici e scliietti sono appunto i püi espressivi e belli 
in ogni tempo.

Ma ció che deve tenderla accetta al pubblico (e  in 
Chiesa e sulla scena) si é lo adoperarla quando e come 
il sentimento lo esige. Essa insomma sará intesa ed ap- 
prezzata ogni volta costituirá una vera parola espressiva. 
C osí il pitlore non Irasceglie giá i soli color! belli a ve- 
dersi separataniente, roa quelli possono meglio imitare 
ciü ch’ eivuole, e quando al giudizio immediato delPoc- 
chio sfuggono le tinte adoperate e si presenta naturale 
Tolibietto imitato, ogni colore diventa bello.

II vero effetto della fuga, come giá si é detto, si ot- 
tiene dal pieno coro, cosí come reíTetto delPunisono, 
essendo entrambi riferibili ai sentiinenti di un intero po- 
polo^ e perciü se, trattandosi di poche partí, alPuni
sono sono preferibili i canti per terza^ alia fuga del parí 
potremo anteporre Timilazione libera ideale o i canti 
doppi con bell’ inlreccio combinali.
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A&nc(«dt&ne c/eá f̂  ca ' n a ü J t .

Ecco decomposta Tarte ne‘’ suoi elementi, e Irovato 
sicconie non si dá suoiio, di cui non si conosca la causa 
materlale, senza che slamo portali ad ascrlverlo ad un 
essere vívente*, che il tono é Timagine della forza mo- 
rale,' che il ritmo ha rapporto con tutti i movimenti, e 
perció si riferisce alio stato, alPazlone della forza física  ̂
che la melodia sta invece delfaccento e delle inflessíoni 
della voce nelPespressione degli affetti, mentre 1’ armonía 
rappresenta le potenze urtanli, o per nieglio dire, il sen- 
tiraento delfurto che una vitalilá riceve dalle potenze 
esterue o dalle proprie passioni. Abbiamo veduto di piú 
che questo elemento produce in nol un misto di me- 
morie, di prove piacevoli o doloroso, di previdenze e di 
sorprese, vere immagini del sentimentl di cui s’ intesse 
rumana vita;, che pételo ne porge II mezzo di far cono- 
scere, quasi riflessa in uno specchio, Tinterna coniniozlone 
della vitalitii anrmneiantesi colla melodia*, e di descrivere 
contemporáneamente raíTelto di piü vite, o personificare 
i piü intimi sentimenli. Abbiamo ravvisato del pari come 
ogni stromento nmsicale ha relazione con sensi diversi 
ed un*’ altltudine partlcolare a particolari espressioni^ e 
perció avere Torchestra una vera potenza pittrice, e 
concorrere a ir  espressione colle voci.

Dalle quali osservazioni ci sombra poter conchiudere, 
essere la música vera arte d iuiitazione il cui tipo, mono 
che nei suoni esistenti in natura, é rlposto nel piú in
timo fonte della sensibilita e dell afíetto.
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X X IX . Dalle quali cose possiamo conchiiulere, ü bello 
musicale consistere neiP evidenza e verltá di espressione 
al paro di o^ni bellezza artística. Che se si Toglia opporre 
esservi moltissime opere dal común sentimento riputate 
belhssime senza che dirsi possauo rere imitazioni, come 
un motivo, una sinfonía, un concertó esim ili, e vo"llasi 
conchiudere, la música essere  piü spesso e per propria 
natura produttrice d¡ un bello siti g en en s, astratto, idéa
le , riferiliile al solo senso d elfu d ito ; risponderemo col 
far osservare: I .“ Che il linguaggio musicale é rappresen- 
tazione di sentimenti sommamente generici, e in conse- 
gueuza comuni a molte circostanze della vita in appa- 
renza disparatissime; non giá della causa individúale da 
cui sono prodotti: 2 .” Che percio ove la música é divisa 
dalla parola che ne individua il senso (e lo é non solo 
quando é tutta istromentale, ma ogni volta la poesia 
non parla di sentimenti o circostanze imilabili) difficüe 
puó riescire I intendere il vero effetto musicale, quantun- 
que (con precisione) non meno provato^ ed é questo il 
caso di un bel motivo, di una bella sínfonia e simili. 
Onde nasce che tanto prevale il gusto per la música 
drammatica, e la si vuole ridotta in ogni maniera da chi, 
poco avvezzo a giudicare della natura delle proprie sen- 
sazioni, ha duopo del sussidio della parola letta, sentlta, 
o ricordata per definirle. Risponderemo per ultimo non 
esservi vero bello in quelie opere in cui solo si cerca di 
abbagllare colbidea di bravura e di difficoUá vinta, se 
a queste non si associi lo scopo di commovere^ amini- 
rarsi in tali casi Pingegno e la insistenza di chi ha su
pérala la difíicoltá, ma con un cuore freddo, ozioso.

Se pero non siamo delPavviso di quelPautore il quale 
pose 1'espressÍone musicale aii g r é  des chiniéres^ non pen- 
siamo neppure come colui che disse: D on nez m oi la  
G azelte d  HoUande^ et j e  la  m ettrai en musique. Tulte
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lé arti sono circoscrítlc da liniití irrevocabllmente fissati 
dalla natura dei loro niezzi ed elementi^ ed ogm  tenta
tivo per oltrejiassarli o dllatarli verrá sempre a produrre 
nulia meglio di niostruose ed oscure goffaggini. C osí la 
pittura essendo assolutamente immobile non puo di ogni 
fatto rappresentare che un punto único ̂  e se ella volesse 
esprimere alcuna di quelle mosse che non si possono 
naturalmente supporre ripetlbili o durevoli, verrebbe ad 
avvertire il rlguardante non essere che colore cío ch’’ ei 
Tede sulla tela. Tale effetto facevano nel celebre quadro 
di Bruloff, 1’ Ultimo g iorn o  de" P on ip ei le due statue 
squilibrate e cadenti dairalto: pericoloso disinganno che 
ne toglie a quei sentimenti di compassione e di terrore, 
cui mirara questo dipinto pleno di interesse e condotto 
con somma perizia. Le mosse di un essere aniinato, cosí 
come il ripíegarsi di una planta per inipeto di vento, si 
possono rendere benissimo dalle arti immobili e costi- 
tuiscono anzi un fondo príncipallssimo di bellezza. Que- 
sta niobílitá di alcuue arti, e imraol>illtá di alcune altre 
é pol il gran motivo per cui tante bellisslme descrlzioni 
poetiche oíFrono spesse volte al pitlore soggetti assai me- 
schini.

Ci si perdón! se ponianio plede nelPaltrui terreno in 
qualclie digressione. Esiste fra le belle arti in tal legame, 
che le massime radicali dell’ una sono pressoché tuttc 
applicabili alie altre.
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c^ntVc^ih-ne C ' ^ t c ^ m a .

X X X . Díslinguesi V imitazlone o pitlura niusicale in 
ohbiettiva^ e subbiettiva secondo si propone di rappresen- 
tare oggetti o sentimenti^ cioé secondo sceglie per tipo 
d^imitazione i suoni o niovinienti di oggetti, quali sa- 
rebbero il fischio del vento, il rumoreggiare del turnio, il 
cader della pioggia, il grido di animali, i canti villerecci 
o marziali o nazionali^ oppure dipinge gli aCFetti del- 
r  animo.

X X X I . L ’ imitazione obbiettiva che lia solo per tipo i 
suoni esistenti in natura riesce serapre fredda e assai Ion- 
lana da quel carattere di evídenza che deve reudere ri- 
conoscibile un’ irailazione, per poca attenzione vi si presti, 
a meno si tratti di canti caratteristici noti. Egli é facile 
persuadersene se riflettasi che i suoni prodotti da cause 
fisiche o dalla voce di animali, essendo affatto stonati, deb- 
bono necessariameiite trovarsí travisati, imitati essendo 
con suoni di ffiusta intuonazione. Osservate Íl N.'* 8 della 
Creazione d e l M ondo  ̂ ed il N.° -11 verso il fine delle 
Quattro S lag ion i diHaydn, in cui si descrivono gli ani
mali e se ne imita il grido, e troverete che sonza parola
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non s’ intenderebbe Toggetto íinitato:^e<l inleso non tocca, 
per poco si sia avvezzi alie imitazioni subbiettive.

Mlgliori ríescono le imitazioni di moTimentl che al 
ritmo principalmente spetta di riprodurre, e d ’ ordinario 
ancora sono piü Calde perché alia maggior parte di esse 
si desta qualche idea non affatto indiflerente alia vita 
e ai sentimenti amani. Se ricordiamo Tintroduzione del 
coro «í Q uanta roha^ quanti sch iav i » í\qVCItaUana in  
Al"eri^ troviamo che quella música, staccalasi dalla parola, 
e desunta piuttosto dalla scena, rappresenta Tinfrangersi 
delle onde ancor agitate contro la petrosa riva.

II ritmo é quello che ordinariamente da forma ai canli 
caratteristicí i quali non sono mai privi di aíFetto. ín 
fatti il ritmo delle canzoni villerecce vi fa correre il pen- 
siero alia semplice e pura gioja della campestre vita^ il 
ritmo marziale scuote e rinvigorisce, e quello delle arle 
di bailo invita alia danza. A ben riflettervi, il ritmo ha 
suir Iraitazione di semplicl suoni il vanlaggio di richia- 
mare al pensiero un maggior numero di idee-, e dove 
nel primo genere d’ imitazioni si stenta a indovinare il 
soffffetto, e non indovinatolo, P eíFetto é nullo, nel se- 
condo, se non si coglie nel vero, si imagina pero ia- 
cilmente qualche cosa molto analoga. Cosí nella giá 
cilata C reazione  al N.“ 5 anche senza le parole « D el- 
V occJiio a l  diletto la  vasta p ian u ra  v> il ritmo pastorale 
basta a suscitare Pidea di campagne ridenti, e nel N.® 4', 
se non indovinate che trattasi di mare, difium e, di ru- 
scello, imagiiierete almeno alcunché di un simile moto 
capace, e non sarete privi di interesse.

X X X II . Non tutte le scene di natura pero offrono al- 
Parte imitazioni puramente ohbiettive, molte ve ne sono 
le quali grandemente interessando la nostra vitalitá ne 
destano affetti analoghi, a cui riflettendo Partista, e pren- 
dendoli a descrívere, glungerit fácilmente ad esprimere e
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a far imlovlnare la scena propostasi. Tali sojio, act esera- 
pio, una tempesta in cui ollre al fischio del vento, al 
rumoreggiare del luono, al hagUor de'lanipi, al cader 
della pioggia dirotta, P artista trova il terrore delle vite 
minacciate da tanta furia d’ avverse potenze, da tanto 
disordine d^elenienti. Fra le molte che ne furono scritte, 
bellissima riputlamo quella di Haydn nelle Quattro Sta- 
g ion i trattata a vera fuga N. d i in principio.

La subitánea apparizione della luce nella Creaztone^ 
il sorgere del solé, il misterioso e taciturno corso della 
luna sono imitazioni di questo genere, cioé pluttosto 
subbiettive che obbiettive, e non sará inutile farne una 
breve disamina, onde si scorga il fino artifizio delPau- 
tore. In che consiste reffetto della luce? In un accordo 
perfetto maggiore eseguito da tutte le potenze delPor- 
chestra. Ma come mai questo accordo tanto spesso im- 
piegato, produce qu i, e non altrove, un siniile eflfetto? 
Peí contrasto dei precedenti: vediamolo. AlPapparizione 
della luce precede la sinfonía, ed un breve recitativo. 
La sinfonía é Intitolata il caos^  e tale é il disordine 
delle idee inelodlche e della modulazionc, che se piü a 
lungo durasse, l’ uditore sarebbe coslretto o adinvolarsi, 
o a reagire con violenza contro la cagione che lo im- 
merse in si penosa esislenza. Mai un’ idea di tónica che 
non sia distrutta appena nata, mai una melodía cinara, 
un periodo compiuto quietamente, un andamento che 
])roceda con corrispondenza di frasi^ motivo per cui 
Asioll raccornandava ai compositori novelli di non pro- 
porsi mai un símile argomento. Dopo quel ca o s  inco- 
mincia un recitativo seguito da poche battute di coro , 
con una modulazione tuttora incerta, la quale rende sem- 
pre piü forte ¡1 bisogno di una sensazione dlchlarata e 
positiva^ ma 1 ansieta é ancora protratta da alcuue sospcn- 
sioui sulla sottodominante c dominante, appena accennate
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<lai violini pizzicati e dal canto. Dopo di ció gimigc pur 
ímalniente Ü tanto sospirato accordo di tónica, e vi giunge 
con tntto il brío del modo maggiore, eseguito dal ripíeno 
di tutta l’ orchestra, e vi é confei’mato colla piü semplice 
cadenza appunto per appagare un tanto desiderio. Qui 
é da osservare come, a ben intendere il partito che si 
puó trarre da un tema, conviene salire dalle forme par- 
ticolari alie generiche, dal concreto alfastratto^ tradurlo 
insomma quando non presentas! suscettivo immediata- 
mente di suoni o di movimenti, tradurlo, dico, in sen- 
timenti analoghi, in potenze di cui Parte possa farsi 
rappresentatrlce. Mi spiego. II c a o s  é pressoché inimi- 
tabile coi semplici suoni, meno lo sarebbe per sé me- 
desima la luce^ ma il cao s  é  un compiuto disordine delle 
cose, e perciü dovrebbe trovarsi privo affatto di sicu- 
rezza chi dovesse esistervi. Qulndi il disordine delle frasi, 
e la frequenza degli inganni nella raodulazione, col modo 
minore dominante, sono attissimi a far nascere i senti- 
menti medesimi che desterebbe la cosa reale. C osí la luce 
é qui una consolazione, un punto di sicurezza che dopo 
tanto travaglio riufranca gli abbattuti spiriti, e quelia 
tónica tanto piu allevia la soíFerta pena, quantoché pre- 
sagita minore, si fa sentiré inopinatamente maggiore.

C osí adoperó il nostro aulore nel descrivere il sorgere 
del solé e il corso della luna, guidato non so se da luce 
filosófica, o da squisito sentiré, prerogativa del genio. 
Wé Puno né Paltro di questi temi soniiniuistrano suoni, 
ma sentimenti: il primo quello di sicurezza e di forza che 
provasi sempre maggiore a misura che il senso della vista 
puü meglio servlrci a giudicare della natura degli oggetti 
lontaiii. E  perciü quelP armonía ascendente in tono mag
giore che va a determinarsi nel ritmo marzlaie, caratte- 
ristico della foi’za. Quanto poi alia luna, Hajdii la tra- 
dussc per quiete staudo colla parola, e solo vi aggiunse
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quel po’ d¡ mistero che sempre regua nella iiotte, sehbene 
riscliiarata da quelF astro, e serena^ mistero espresso con 
quei rltardí armonici, mentre i suoni sommessi e lenti 
tramandati dairorchestra fanno accorgere il sllenzio delle 
cose, quasi accenuandovi di uon turbarlo. Mlraldle po
tenza deU’arte, che ronipendolo puu esprimere il sllenzio.

L e due pitture musicali or ora accennate souo ristrette 
a pocbe batlute come quelle che precedono appena po- 
che parole di recitativo descrlventi di mano in mano gli 
oggetti e i fenomeni della Creazlone. A clii desideri altri 
esempj di scene notturne accenneremo il duetto della 
R o sa  h ian ca  e R o s a  rossa  « E  deserto U h osco  intorno  j» 
del celebre Simone Mayr, 11 principio del finale primo 
nella Straniei'a di Belllni, il primo tempo del qulntetlo 
E lis a  e Claudio di Mercadante, ecc.

Tíon ci dipartiremo dalla C reazione  senza far osservare 
la bellezza del primo numero che succede alia creazlone 
della luce colle parole « A l  b r illa r  degli a lin i ra i  s». A 
ben anallzzarlo vorrenimo se ne conslderasse la música 
per sé  sola senza la dlchlarazlone della parola. Questo é 
il primo luogo deirOratorlo In cul si dichlara una melodía, 
un ordine di modulazlone e di ritmo, e il tono rnagglore, 
il ritmo quieto, la melodía scorrente per lo piú su Inter- 
valli diatonlcl destano lidea d'ordlne, conseguenza deirele- 
mentó testé creato. Ma ció non dura, e alia cinquauteslma- 
terza battula una translzione minore, seguíta Indi a poco 
da un giro di scala cromatica, anuunzla un turbamento: 
sembra la mlnaccla di una tempesta che venga a Intor- 
bidar quella pace. Una cadenza lungameute promessa e 
non conclilusa accresce 11 timore masslmamente col ca- 
rattere di queiringanno ripetuto e rlnforaato da stromeuti 
che lo rendono viepplü spaventevole. E  il presagio si 
avvera, la cadenza si risolve in un coro di grlda dispa
rate, e sotto a quesle un arrotolarsl d’ orchestra per
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arxordi di settime dlminuile fa plü certa la disperazione 
di quelle voci. Le quali tessute in imltazioni dirette, ed 
avvalorate dalla modulazione incalzante, e dalP agitato 
ritmo, sembrano annunziare gia stravolto l ordine testé 
slabilito negli elenienti. Cielo qual rabbia é quesla mai! 
Ma gla scema Tagitazione, Torizzonte si rischiara, una 
nuova cadenza riconduce il modo niaggiore e con esso 
una quiete di ritmo, una gioconditá di melodía che ras- 
somiglia al ritorno del sereno dopo la tempesta.

Scopriamo ora le parolo e vediamo cío che ne descri- 
Tono. Senza qui tutte ripeterle, bastí accennare siccome 
dopo la prima terzina si descrive la caduta degli Angioli 
ribelli dal Cielo, e quindi, púrgalo l'a e re , si descrive 
la bellezza del ritornato ordine delle cose. Qui si scorge 
avere il maestro non solo espressa ma ampliata di molto 
r id e a  del poeta, dlpingendo in quelP imitazione « L o  
spaven to , Vaffanno^ lo  sdegno y> il cadere precipitevole 
dei fulrainati spirlti, Tun sull’ altro arrovesciati, urlanti, 
e rendendo sensibile la bellezza delF ordine ritornato. Se 
non é questo un tratto caratteristico del genio, non sa- 
premnio ove rinvenirne un migliore.

X X X III. Appartengono airimitazione obbiettiva i canti 
caratteristici nazionali, i quali, quando noti, servono alia 
música quasi di scena trasportando il pensiero a quei 
luoghi, a quei costumi di cui rltraggono il carattere. A 
ció si aggiunga, tali canti nella loro sempUcitá esprimere 
sempre qualche affetto che F artista puó rendere piii sen
sibile e metiere a proíitto, volendo attentamente studiarlo. 
C osí adoperó Rossini nel G uglielm o T e ll,  uel quale in- 
irodusse molti di quei canti svizzeri detti R an s des  
p^aches^ e non pochi ne fece di siinile carattere fram- 
mischiandovi, ove fosse 0 [»portuno, i canti nazionali au- 
sli'iaci ed ungheresi.

Con tale artifizio fin dalla sinfonía Tuditore trovasi
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traspórtalo in queim outi, in quelle valli oveda un mo
mento aU’ altro Teco o ripete i suoul della cornamusa 
e del flaulo pastoreccio, o proluiiga il muggito de’ luoni. 
Nel primo tempo la música vi trasporta in una solitudine 
in cui sembra regnare un misterioso silenzio. Quindi un 
oragano vi sorprende, e questo cessato, udite un pastore 
intuonar colla piva la patria canzone ed un secondo scher- 
zare col flauto, ed accoppiarsi al primo con una melodia 
tanto indipendente, che vi puo far credere, essere Tuno 
dall allro aíFatto distanti, ed accordarsi solo per caso. 
A compiere questo bellissimo esordio della grand’ Opera 
subentra un'allegra marcia austríaca quasi arrivo di nume
rosa armata. Ecco una sinfonía veramente caratteristica 
la quale con due parole, Svizzera e d  A ustria^ p a s to r i  
€ ,fa correre il pensiero a indoviuare la natura dei
luoghi e degli avvenimenti che stanno per essere rappre- 
sentati sulla scena.

Ma questo genere d’ imitazione perde il suo eíFetto se 
1 canti nazionali nprodotti non souo noti. Farebbe per- 
tanto cosa utilissima chi impredesse una raccolta di tali 
canti, e a quel modo che dotti viaggiatori ne descrissex'o 
le particolari produzioni naturali di questo e quel paese, 
pubblicasse questa parte del costume dei popoli, adornán
dola quanto bastí a favorirne la diffusione. Tale raccolta 
arricchita della propria poesía abilmeute tradotta sarebbe 
doppiamente utile, facendone conoscere i’ indole dei di- 
versi popoli, e porgendo mezzo all’ artista di cogliere la 
natura quasi sul fatto, di esalare in suoni i piü iutimi 
sentiraenti, da cui forse siamo noi giá troppo loiitani. 
Assoggetlato avendo la música al calcólo abbiamo forse 
accordato troppa slinia e importanza a ció, che piü spesso 
parla dell’ artista anziché deiraffetto.
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X X X IV . MoUo piü ■vasto e il campo deirimitazlone 
subbietliva la quale, come giá dicemmo, ha per tipo gU 
aíFetti deir unían cuore. Qui non trattasi di x-iprodurre 
suoni esistenti in natura \ (se ne eccettui alcune modifi- 
cazionl ed accenti della voce nostra) nía si di formare 
un tutto con'ispondente ad una data maniera di essere^ 
un tutto che desti Tidea di una data commozlone di 
animo qualunque ella s ia , alia qual cosa glá vedeninio 
nelfanalisi essere somnianiente acconcia T arte nostra.

Egli é in questo genere d’ Imitazione il piü nobile e 
degno delfartista, che tutti i niezzi posti in opera dal 
conipositoi’e debbono assuniere di rappresentare quanto 
é necessario alP espressione delPafletto, supplendo a 
quanto la parola e gli accenti della melodía non bastano 
a significare.

Egli é qui che P artista ha d'uopo dí ben conoscere 
il cuore uiiiano, e di quella facilita di trasportare sé 
stesso in tutte quelle sltuazioni che debbe colP arte sua 
dipingere^ facoltá senza la quale nessuno puo essere vero 
artista. E  qui finalmente che richiedesi una perfetta co- 
gnizione dei rapporti fra Parte e la natura, congiunta a
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gusto squisito per iscegliere i mczzi piü atti a ben Irat- 
tare il proprío soggetto.

Dopo qiianto abblamo discorso Intorno agli aíTetti ed 
alia relazlone e corrlspondeuza fra questi e gli clementi 
delParte, crediamo mutile aggiuugere precetti i quali, 
se troppo precisi, tendono ad assoggeltare rim magina- 
zione a forme, direm quasi, meccaiúche, sempre nocive. 
Ci limiteremo dunque a scegliere alcuni esernpii, sui quali 
discorrendo, ed applicando i priiicipii giá esposti, ne ri- 
sulterá una norma generala di raziocinio per Tartista, 
piü iitile di qualsivoglla precetto.

Giá abbiamo citato il Rondo finale della S lran iera  di 
Bellini^ ad un esempio si bello di espression musicale 
ne piace aggiungere il rondó puré finale della C atenn a  
d i G u isa  di Goccia, in cui la situazione drammatica é 
quasi la stessa per ció ciie riguarda raíTetto, e coraproTa 
quanto abbiam detto parlando del carattere dei modi. Iii 
questo esempio ci limiteremo ad osservare come la melodia 
senza trilli e senza passi di bravura riesce iu tali espres- 
sioni piü smaniosa. e perció piü vera.

C apuleti e Mostecchi. -  D uetto R om eo  e  T eba ida  i, 
a lto  secondo. -  B elliiíi.

X X X V . Due guerrieri rivali, uno de’ quali sorprende 
r  al tro mentre furtivo s’ aggira nelle vielate soglie, deb- 
bono necessariamente accendersi di sdegno^ Tebaldo per 
l ’ ardire di Rom eo, questi per P importuno arrivo e per 
r  alterezza di quello. Ma prima di por mano ai ferri raro 
é che non si tenti opprimere il nemico colla potenza 
della parola. In tali casi,esseri come questi, educati ad 
alti sensi, raffrenar sanno Tinterna ira, e ambiscono mo- 
slrarsi Puu dell'altro piü grande e magnánimo: e tale e 
il principio di questa sceria. L a  melodia larga, grandiosa
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cuí dairorcliestra si prepara Tarrivo di Romeo sulla scena, 
cjuello di Vaccaj annunzia meglio (quanto alFidea) il pro
fondo iiiconsolal)il dolore clie sta per esservi rappreseiitato. 
Ma piü che il preludio d’ arpa ne piacei’ehbe un sommesso 
mormorio d orchestra, e quei tratli che troviamo iii quel di 
Bellini di flauto e clarino isolati ed esprirnenti quasi una 
deplórala memoria. Qui t í  é  piü che mestizia, e Farpa, 
se conviene a un dolore consolato almeno dal pianto, 
é  poi inopportuna ove regna si írrevocabile pensiero di 
morte. In questi casi gli acconipagnamenti che appena 
fanno accorgere la presenza delFelemento armonía, come 
nelF ultima preghiera di Amia Bolena « Cielo a i  m iei 
lunghi spasim i n ci sembrano i migliorl perché non 
distraggono Fattenzione dal soggelto principale. II coro 
iiel finale di Bellini ne porge mezzo di far osservare sic- 
come alcuni niodi del tullo antiquati possono venir niessi 
a prolitto, quando non siano barocchi, senza che il pub- 
blico se ne adonli. Infatli il primo periodo di quel coro 
é talmente modellato ebe, cosí solo, lo direste apparte- 
nere almeno al secolo passato, (la qual cosa in falto di 
gusto melódico é degna di osservazione quanto alFopi- 
nione delle nostre italiane platee^  eppure questo fare 
di Bellini non fu avvertito.

PiUATA. -  A ria  G ualtiero  « Nel furor delle tempeste » 
e D uetto  « T u  sciagurato m edesim o autore.

X X X V I. Nel primo di questi esempii abbiamo la sto- 
ria della passione da cui é agitato Gualtiero. In mezzo 
ad una vita tempestosa come Felemento su cui trascon-e, 
lattosi uemico de’ suoi simili, ma piü infelice che reo , 
la memoria di Imogene é una luce clie lo consola ; c 
quanto conforto appresti alF agitata anima sua, ve lo 
dice la soavitá della música, la quale (senza parlare delía
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grazla di queHa melodía di un idéale aereo indefiuibilo), 
col tono minore del primo periodo dipinge rabitualé 
tristezza in cui vive^ e col passaggio al tuono maggiore 
misto del secondo, la consolazioiie cli'’ei prova fermando 
la mente iiel penslero di quelPessere TÍrtuoso.

Tutta quesfaria ha un non so che di patético, di 
soave abbandono che vi fa compatire a quell'infelice, e 
desiderargli consolazione. II maestro seppe conservare il 
caraltere del personaggio in tutta TO pera, e farlo lumi
nosamente apparire nel duetto con Imogene, e special- 
mente nel modo onde concepi quel rimprovero « P ietosa  
a l  p a d r e  y e m eco er i s i cru da intanto  «. Né senza la 
piü soave commozione puo udirsi la melodía plena di 
alTetto dell allegro « S a g n a to  da lle  lagrim e  »> melodía 
tanto semplice e che puré vi fa intendere si bene il va
lore delPazione generosa di Gualtiero, e vi sforza sem- 
pre piü ad amarlo.

X X X V II. Qui cade in acconcio di far osservare come 
Bellini trovó nel suo cuore un genere di bellezze tutte 
proprie della melodía, che poi ben intesero e Donizettí 
e Mercadante, delle quali citeremo alcun esempio, onde 
dichiararle. E  di questo genere lo slancio che trovi nel- 
1 Adagio concertato ílnale primo Sonnam hula  u un 
pensiero^ (T un accen to  » alíe parole « se  J e d e  in 
m e non h a i  » slancio in cui si puo dire consista tutto 
il bello di quella melodía, e in cui si contiene diremmo 
quasi un intiero dramma. É  di questo genere la transi- 
zione che trovera! nel duetto, atto secondo, fra Belisario 
e Irene alie parole « P^a! B en ed ir  quell''infelice tran-
sizione che tutto ti dipinge il calore deiraíFetto paterno. 
E  di consimile effetto potral ravvisare nella cappelletta 
del medesimo duetto la sospensione che precede le pa
role « £  d eg lio c c h i  cA’ íb perdei^^. E  nciraria del .fio- 
hert le D iah le  che incomincia « R ohert to i que j'a im e  «
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neirattacco deir intercalare « G race p ou r to i m tm e. 
Molti altri potremmo cítam e, nía ne sembra poter ba
stare questi poclú e perché íucilrnente si possano rlco- 
noscere, e per dimostrare come non slano ristretti ad 
un sol modo, ma si possano ottenere in piü guise. Riscou- 
trandoli ll lettore potra osservare, come Tarmonía possa 
concorrere a fonnarli in un colla melodía, esclusa affatto 
r  influenza del ritmo se non é negativamente, cloé con 
una sospensione di moviraento.

MEncADANTE. -  F in ó le  d e l  G iuramento.

X X X V III. Elaísa ama Viscardo d‘'un amor si potente 
clie r  esserne riamata si é falto per cssa una assoluta 
necessitá della vita ( 9̂), ma Viscardo ama liianca, ne é 
corrisposto, e non sente per Elaísa che disprezzo. La 
scoperta di un tale amore é per questa un colpo mor- 
tale  ̂ nel primo impeto di dlsperazione essa vorrebbe 
svenare la rivales ma un pegno di riconoscenza scoperto 
al eolio della inedesima la fa cangiar di penslero. E  poi, 
qual pro di una vendetta? Nulfaltro che Podio impla- 
cabile di Viscardo^ Podio di quegli di cui essa compre- 
rebbe P amore a qualsiasi costo. Non vi ha che un niezzo 
per ottenere da luí qualche sentimento slmile alPa^ore 
ed essere ad un tempo fedele al fatto giuraniento. Farlo 
felice salvandogli P amata e ponendola in suo potere. Ma 
dopo un tale sacrifizio potra ella sopravvivere? No. Un 
cuore domlnato da si imperiosa passione non puo tol- 
lerare che P oggetto amato viva in braccio ad allro amore. 
É  forza moriré, ed Elaísa, per ottenere su Viscardo la 
inassima delle vittorle, ha risoluto moriré per di lui mano 
inentre gli ridona P amata. E  vi riesce. IP innamorato di 
Riaiica, credendola iiiorta per mano di Elaísa, ha appena 
víbralo uella ebbrezza delf ira il mortal colpo che Riaiica
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si (lesla, ed egli inteiide da chl e per clii fosse salvata. 
Prima di spirare sá Elaisa di aver riportalo sul cuore 
dell’ amato uua tale vitloria per cui ogni suo palpito 
d' amore dovrá ricondurgliela al pensiero colla memoria 
del suo eroismo, e forse dovrá amarla quanto la stessa 
Blanca. Ecco una morte beata.

Quesla scena fu lavorata da Mercadante con una mae
stría superiore ad ogni elogio. Quanta espanslone in quei 
versi « U  adorava  (jual s' a d o r a !  « quanto dolore tí 
traspare! II rlpetersi nelle due partí la stessa melodía 
non é qui una serTÍlitá di convenzloni musicali^ ma é 
coraandato dalle parole e dalla situazione dei personaggi 
affatto consiraile, benclié cagionatavi da diversi motivi. 
Dove per6 si scorge la penetrazione finissima del mae
stro si é neirultirao tempo. Elaísa si muore, ma la vit- 
toria riportala scancella dal suo pensiero ogni dolore 
del moriré, se non é quello di separarsi per sempre da 
Viscardo^ e percio il modo minore non vi fu toccato 
fuorché alia parola ad d io . Ad Elaísa spirante inauca a 
poco a poco la voce^ ma TaíFetto non tace, ed il mae
stro lo personificó in quella cara melodía di corno in
glese, la quale non poteva essere né nieglio scelta, né 
affidata ad isfroraento piü acconcio.

Abbiamo accennato questo tratto: si esamini puré tutta 
r  opera e ad eccezione di alcune scorrezioui e durezze 
d'armonía in cui cadde Fautore, e di una forza spesso 
sovercliia ed opprirnente d'' orchestra, vi si troveranno 
di molte bellezze.

Fra le recenti opere moUi altrí esempj potremmo citare 
di belle espressioni musicali^ ma e perche sarebbe un 
dilungarci di troppo, e  perché correndo a maní di lutti 
é facile alio studioso di esamlnarli da sé, e perché an
che fra le opere di maestri il cui nome non suona piü 
che nella memoria di pochi, sebben degno di lunga
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ricordanza, bellíssiiiii esempi sí rinvengoiio merítevoli di 
osservazione  ̂ ne piace uno almeno trasceglierne col 
quale porrera fine a questo capitolo.

L ’ esenipio che proponiaino é un duetto d¡ Mayr nella 
G inebra d i Scozia^  argomento tratlo dair Arlosto, e ser- 
TÍrá a meglio dimostrare che, ove vi é veritá di espres- 
sione e calore di aíTetto, il helio é di tutti i tempi né 
punto soggiace alia volubile moda.

X X X IX . Ariodante, prode guerriero di ventura, ama 
ed é riamato da Ginevra figlia del Re di Scozia. Un vile 
ed invido Duca, mal soflreudo vederlo in favore, astuta
mente il viene tacciando di follia, e volendo farííli ere- 
dere ingannatrice Tamante, gli propone di fargli vedere 
coi propri occhi come esso Duca é accolto di notte 
tempo dalla principessa.

Dato il convegno, ed avendo fra le damigelle di Corte 
una druda, la persuade ad accoglierlo, vestita degli abiti 
di Ginevra*, con tal mezzo trae in inganno Ariodante, 
il quale mal soflrendo un tanto tradimento risolve to- 
gliersi la vita. Impedito di ferirsi dal fratello Lurcanio 
che furtivamente e temendo insidia Taveva seguito, si 
precita da uno scoglio^ se non che penlitosi ad un tratto, 
ed ahilé essendo al nuoto, poté salvarsi e fuggire di lá. 
Testimonio del fatto e dolente del perduto fratello, Lur
canio acensa al Re Ginevra come impúdica, la quale 
secondo le leggi dello stato avrebbe dovuto perlre, se fra 
un mese non fosse difesa da un cavaliere in campo 
chiüso, contro Taceusatore. Puhhlicato il decreto ne giunse 
la nuova ad Ariodante il quale, benché persuaso della di lei 
reitá, non potando comportare che essa ne debba moriré, 
né presentaudosi, giá quasi spirato il termine, altro cam- 
pione, risolve difenderla^ perlocché assunte sconosciute 
insegne venne alia Corte. L ’ uso concedeva un segreto 
abboccamento al difen.sore colP accusata, ed é questo
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che forma 11 duello di cui si tralla. La sltuazlone é som- 
mamente drammatlca. II gueniero che sta per esporre la 
sua vita a sostenere 1’ innocenza di Ginevra si fa qui 
suo accusatore, e colle minaccie di morte, e con un fu- 
rore a siento represso, che dagli atli, dalla Toce e dallo 
sguardo, non oslante la vislera, traspare, costituisce per 
essa un iiiesplicabile tormentoso mislero, che non puo 
splegare finché crede perito 1’ amante, « O h l se daW  om- 
hre tojnassej'o g li  estinti! « dic’ ella, e la giá accorta 
rassomigllauza la rende piü ansiosa di conoscerlo e pro- 
Targli la propria illibatezza, che delPeslto deirimnilnenle 
combattlmento. Ké meno agítalo é F animo d’ Ariodante 
ira il credere, o a ció clF ei vide cogli occlii proprü, o 
alia sicurezza con cui Ginevra persiste a dirsi innocente.

Osservate con quauto afletto essa pronunzia quelle pa
role « P e/’ pietci d eh !  non  lascia rm i «. Nótate di quai 
terrlbill note é vestita la risposta del guerrlero « Queslo 
^>olto non vedraiy Se non ca d o  a l  suolo  esíin to n e For- 
rore dipinto nel due seguenti versi « D i p a lla r  m orta l 
dipinto T i J a r á  d''orror g e la r  n. Notisi passo passo come 
in tutto questo dialogo la música é vera espressione dei 
moti delF anima, e seguendo la parola senza alcuna ri- 
petizione, varía la inodulazione ed il ritmo degli accom- 
pagnamenti or tranquilli, or agitati, orfrementi secondo 
il senso lo eslge.

Ma gli alTelti sono giunli a tale tumulto, a tale ango- 
scia che richiamano per un momento iiilorno al cuore 
tulle le potenze vitali. Ecco F adagio preceduto da una 
inodulazione che non poteva essere meglio scelta ad e.sju’i- 
mere lo stato degli aiiínii, non oziosa, noJi inessa per 
una semplice convenienza musicale. Ecco Frt due sem- 
plicissimo ma pieno di verilá, e sollanto lungo quanto é 
supponibile possa durare in tanta tempesta un'opparenza 
di calma.
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Ripreso vigore, Arlodante vuole involarsi, Glnevra 
insiste perché si sveli, la sua insístenza vieppiü lo adira, 
e giá sta per palesarle quel nome, per iscoprlrle quel 
volto, ch’ ei crede doverla come un fulmine annientare.... 
Suona la tromba che lo chiama al campo. L^agitazione é al 
colmo, cessa la melodía che piü nol comporta Taffetto^ 
tronchi sono gli accenli, il ritmo solo puó spiegarne la 
foga. Che di piü appassionato di quelle parole -  M i 
m an ca V anima?  che di piü lacerante di quel grido di 
Ginevra che precede di poco le ultime cadenze, e sr ri- 
pete nelfultíma? Giovani! di bellezze musicali si semplici 
in apparenza e si vere, di rado se ne incontrano e fra 
i moderni e fra gli autichi: studialele.

L ’ índole degli elementi deU" arte nostra ci porta na
turalmente ad alcune considerazioni sulla plega che do- 
vrehbero daré i poeti alia poesía destinata ad essere ve- 
stita di note, intorno alia quale non ben s’ accordano i 
dotti. Anche qui preghlamo ci sla perdonata urf incur- 
sione nelle allrui proprietá^ vi siamo spinti dal vedere 
come spesso i maestri siano costretti a trattare parole 
tanto scipite che agghlacclerebbero qualunque piü calda 
immaginazione^ vi siamo spinti ancora da che i nostri 
poeti drammaticl vogliono rovesciare sull’ Ignoranza dei 
maestri la colpa delle loro insulsagglni. Egli é si dovere 
dei maestri di apprendere a ben intendere il valore delle 
frasi, delle bellezze poetiche, ma é dovere pnr anco del 
poeta che scrive in questo genere, di conoscere i llmiti 
della espression musicale, e in questí restringersi ponendo 
e nel ritmo poético e nella dizione e nella scelta delle 
parole, masslma cura, aíTinché tutto possa concorrere al- 
Tespressione, alia veritá.

X L . S i é da molti e per lungo tempo creduto che il 
primo requisito dei versi destinati al canto consista nella 
scelta di vocaboll facill a pronunciarsi, evitando le
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ílurezze di moUe consonanti. Metastasio scriveva al cém
balo e molto studio in ció poneva, e per veritá era iu 
quei tempi necessario, perché le arle drammatiche desti- 
navansi, píü che airespression deiraffetto, a far amml- 
rare le qualitá dlrem quasi materlali del cantante. Infatti 
nelle partiture dei maestri d’ allora troviamo appena ac- 
cennate le note princlpali del canto, onde lascíare ¡n 
liberta il cantante di frastaj^liarlo in mille guise, si che 
rid ea  del maestro venlva a perdersi inlieramente. L ‘’im- 
pero della melodía non per anco stahlllto, non conoscluta 
la potenza espressiva del ritmo, la poesía non impiegava 
che recltatlvi per le plü belle slluazioni drammatiche, ed 
offrlva d’ ordinario alia música rítmica sentenze morali, 
in cui il cuore cessava di prender parte.

Altri plü grammatlci che arlisti non calcolando per 
nulla il sentimento delle parole, condanuano qualunque 
poesía in cui la dizlone non sia forbitissima. Noi non 
saremo raai per difendere gli error! di llngua, e le tante 
goffaggini che furono regálate e tuttavia si regalano al 
teatro italiano, solo osservlamo questo genere di poesía 
dover essere piü d’ ogni altro pleno di affelto.

Ai prlmi opporremo la prosa della liturgia la quale si 
canta benisslmo, non ostante e la poca armonía che in 
molle parole spesso t í si incontra, e la mancanza totale 
di ritmo. E  non si canta in ogni llngua? Al secondi fa- 
remo osservare la sconvenienza del metro italiano e della 
rima colla natura della llngua latina che In molti ¡nni 
e nelle sequenze s^incontrano e che puré nulla tolgono 
al D ies irae^ alio Stabat M ater  ed altri canticl della na
tura eminentemente musicale, e , dicasl puré, veramente 
poética che intrínsecamente posseggono. -  Fra una poe
sía calda d’ aíFetto sebbene di non bella dizlone, ed una 
forbita ma fredda, sceglieremmo sempre la prima da 
porre in música (20).

:K;-
, f r ,
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Abljiamo disappiovato le arle consistenti in sentenze 

morali^ non si creda percio approvar nol la menorna 
inimoralitá sulla scena. II teatro deve concorrere al mi- 
gUorameuto soclale;^ ma non percio il drainnia deve con
teneré delle predlche: vi sarebbero maP accolte. Presen
tare alio spettatore 11 quadro delle viceiide, delle passioni 
uniane, facendo si che II vlzlo si mostii odioso anche 
quando trionfa, che s’ ami la virtü sebbene soccombente, 
informare gil animl alia commiserazione degll ¡nfelici, al 
bello d’ ogni piü Ijella azione, ecco la niorale del dramma.

Stimlamo inutile far qui parola del dramma glocoso 
o buíFo. In  questo genere gil afletti sono plü mitl, e per 
r  ordinario non oltrepassano lo scherzo^ e peró di rado 
esigono dalla música piü che mezze tinte:-^nd’ é che ¡1 
maestro in tal! drammi, scello un ritmo, un tono ana- 
logo alia situazlone, é del resto per lo piü libero di daré 
sfogo alia propria fantasía, ed anzl molto spesso gil corre 
l’ obbligo di far tutto da sé  ̂ e purché non gli manchi 
Pestro e la perizla nel maneggle delParte, qualunque cosa 
ei faccia sará per bene (2i). Ció vedlamo nelle migllorl 
opere di Rossini, e segnatamente Ita lian a  in A lger i 
e nel B a rb ie re  d i  SivigUa^ nelle quali i migllorl pezzi 
sono costrutti su parole del tutto insignificanti, e in sl- 
tuazioni comiclie si, ma di poco risentito aíFetto.

Che se talvolta la poesía vi si inualza a forti passioni, 
ad affetti veementi, che pur si destano in ogni cuore a 
certi urtl^ allora anche la música deve seguirne il volo. 
Ció accade piü spesso nei cosí detti drammi semlserii, 
contro cui tanto si é declámalo e tuttor si declama, men- 
tre non si manca di ammirare le tragedle miste in cui 
sono introdotti bassi ed anche burleschi personaggi;, come 
in quelle di VIttor Ugo e di Shahspeare che ne sono 
il modello.
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Dalle riflessioni falte, mentre clilara apparisce la po
tenza espressiva della música per la relazlone che ha 
colla vita, si scorge pur anche essere questa espressionc 
aíFatto genérica, né potersi individuare i sentimenti dalla 
medesima rappresentati, se non col soccorso della parola 
arlicoíata. Infattl, spoglia la música di questo soccorso, 
vi dipingerá. una vitaíitá gettata, a cosí dire, nel pe- 
lago delle umaiie vicende, comhattuta o favorita dalle 
circostanti potenze: vi fara bensi couoscere e la natura 
degli urti, e il piacere o dolor che ne prova, e la forza 
che é in essa, o non é, di reagire^ ma non potra dire i 
nomi con cui noi possiamo intendere il personaggio di 
cui si tratta, o la passlone che lo agita o le circostanze 
che gli danno favore o gli s'attraversano. Ed ecco il vero, 
per non dire, il solo motivo per cui agli stromenti pin 
caratteristici ed espressivi si preferisce la voce umaua. 
motivo che dovrebbe bastare a persuadero i cantanti, sic- 
come la chiara e beu distinta pronuncia della parola é 
per essi priiicipalissimo dovere.

• .
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Ma se ella é cosí la cosa, dovreino noi rliiuuciare alia 

raiisica istromentale per ció solo che la sua espressione 
non puó essere individuata? Mai no. La música per sé 
stessa é bensi una lingua, un’ espressione aíFatto genérica 
e , diremo quasi, misteriosa^ ma non giá oscura lingua che 
non all intelletto, bensi alia sensibllitá si dirige, e questa 
t í  risponde e tuUa in sé la accoglie. Dallo stesso mistero 
scaturisce per 1 uditore edncato un diletto maggiore, per
ché non legando in alcun modo rimmaginazione, ciascuno 
puó applicarlo a seconda delF índole propria e delle re- 
rainiscenze che in lui ridesta, di affetti consimili altra 
Tolla provati.

Pié é poi serapre diflicile il fare appllcazíone di una 
música istromentale quando questa sia ben condolía e 
mossa da un pensiero determinato. Prendasi ad esempio 
il primo tempo della suonata, opera 27, di BeethoTeu, in
scrita núV A n tolog ía  d ella  G azzetta m usicale d i M ilano 
al N.“ 3. Ghi non intende essere quella música T espres
sione di un’ anima profondamente addolorata e combat- 
tuta dalla sventura? 11 medesimo autore non vi dipínge 
la vita guerresca nella sua ottava sinfonía, e la vita cam
pestre nell’ altra distinta col Pí. 6?

La música istromentale ha poi anche il pregio di la- 
sciare libero il corso alia potenza immaginativa del mae
stro. In questa egli non ha duopo di negare sé stesso 
per esistere e parlare secoudo Taltrui m ejite, ed é per- 
ció dal pi'oprio cuore che riceve rispirazione. Né é cer- 
tamente miuor mérito il creare da sé , di quello sia il 
fondersi negli altrui concelti soveute freddi e scipiti.

X L I, Se pero riflettasi che il liuguaggio musicale, ol- 
tre all essere cosi genérico e indeterminato, é poi anche 
sommaraente fugace, sará facile persuadersi, non bastare 
al vero bello la chiarezza e veritá di espressione; ma 
essere necessaria a qiiest’ arte , piü che ad ogni altra,
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Tunitá, la varietá, la ordioata disposizione o condolía, 
e la piü squísita esecuzíone. Delle quali cose dovendo 
ora discorrere, ü farenio dando insieme un’ occhlata di 
confronto alie arti sorelle, affinché da ció che hanno fra 
loro di comiine o differente, piü chiare emergano alcune 
veritá principali.

X L Il. Ció che costiluisce la principal differenza fra 
le arli anziché nei mezzl niateriali o nel senso su cul 
aglscono, giá il dicemmo, consiste nella mobllitá o Im- 
mobilita di cui sono dótate, e nell’ influenza che eserci- 
lar possono sulla vila^ arti mobili sono la poesía, Tora- 
toria, la música e la raimica: arti immobili sono le plasti- 
che e ParchiteUnra. La poesía, Toratoria e Tarchitetlura 
hanno un’ influenza immedlata sulla vita, le prime colla 
potenza di persuadere le altrui volontá a tali plü che a 
tal’ altre azioui, opiniorii o credenze: l’ altra perché non 
air immagine di un oggetto rappresentato, ina aU’ oggelto 
reale da forma conveniente a palesarne 1’ intimo scopo 
e natura. Quindi questa ritrae il suo bello dalle nozioui 
che tutti abbiamo intorno alia proporzion delle forze 
materiali, all’ equilibrio dei gravi, ed alio scopo dei mo- 
numenti che erige. L a  vastitá, eleganza e ricchezza di 
un templo non solo vi parlano della maestá dell’ essere 
a cui é consacrato, ma eziandio della pietá e grandezza 
di chi lo volle eretto. La niagniücenza dell’ arco della 
pace in Milano (il piü bello che esista) atiesta e la gran- 
dezia degli esseri che n’ erano gli arbilri, e quella del 
popolo cui fu recata, e quanto fosse desiderata.

L e arli plastiche sono immobili, nía la pittura ha un 
vantaggio sulla statuarla nell’ uso dei colorí, delle molte 
figure, e della scena, e pero il campo del pittore é assai 
piü vasto. Nella statuaria, se disdice il colore, ben piü 
disdice la moltiplicitá delle figure, (se non trattasi di 
bassi o mezzi rilievi) a meno si possano riunire in un sol
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gruppo: del parí non ammetle scena, e vi sono ¡nespri- 
miblU le circostanze di luogo e d¡ tempo. L e quali cose 
tutte obbllgano lo scultore ad una sonima sempllcitá di 
concetto, e rendono dísdicevoli alia stalua quelle vestí 
che ínutili al carattere, o nascondeudo troppo le forme 
naturali, ne toglierebbero F espressione delle movenze 
e delle modiíicazloni muscolari.

E  per6 se non slano ammissibili (né sempre lo sono) 
alcuüi segni simbolici a serviré di qu asi nom e  al sog- 
getto, r  espressione della statua é genérica quanto quella 
dei suoni inarticolati.

Massima difíicoltá e dovere precipuo delle arti immo- 
bili si é il dar vita e niovimento ai soggetti rappresen- 
ta ti, i quali perció debbono essere immaginati o colti 
nel miglior punto di azlone, che sará sempre quello in 
cui r  affetto puó meglio manifestarsi^ servata la ragion 
della grazia. Mirablle fu in ció Parte del Sanzio e spiccó 
massimamente nel dipinto rappresentante P Incendio di 
Rom a, nel quale a far conoscere P impeto del vento che 
le fiamme dilatava, espresse una donna quasi corrente, 
le di cui chiome e vestí invece di sventolare alPindietro 
come al solito, le si raggruppano sul davanti. Né meno 
valente fu il Canova. Osservatene PEbe -  Vedendola in 
profilo, senibra veramente clPella debba muovere il 
passo, tanto la persona é sporgente ollre la linea d’equi- 
librio, e se pónete mente alPaderire che fauno le vestí 
sul davanti meutre svolazzano alPindietro, accorgerete 
come essa indubitalamente corre fendendo Paria.

Bellissima del parí é la mossa con cui Monti di R a- 
venna atteggió la statua monumeiitale di Parini^ essa vi 
rappresenla il poeta che sta cercando un' acconcia pa
rola, la quale dal sorriso di cui brilIagUil volto, accor- 
gete giá balenargli nel pensiero, e pare perció ch'egli 
slia ad un punto di muovere il braccio sospeso a segnarla 
sulla tavola sostenula colla slnislra.
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X L III. Per ropposto iielle arti mobili Tarlista ha da 
studlarsi di arréstame quasi la fugacitá e  reiiderne tanto 
plü profonde quanto meno durevoli sono le impressionl. 
A questo fine T artista (oratore, poeta o músico ch 'ei 
sia) scelta un'idea priucipale, contiene s'adoperi onde 
la medesima rimanga sempre presente al pensiero, nel 
che consiste propriamente la tanto raccomandata unita. 
Siccome pero il trattenere la mente in un' única idea 
produrrebbe monotonía e noja, qualora non si presen- 
tasse la medesima con sempre nuove forme, e associata 
a idee secondaríe che le diano lilIeTo, cosi si scorge 
non dovere l'unitá escludere la varietá: tale é la strada 
segnalaci dai püi grandi maestrí in ogni genere d'arti.

Leggete il Furioso del divino Ariosto, e vedrete come 
lulte le immense fila di quella gran tela concorrano alio 
scopo ch’ ei si é prefisso^ T esaltazione delPeroismo ca- 
valleresco, cioé, e quella della Casa d 'Este per mezzo 
della genealogía, o per dlr megHo, Peccitare a nobili im
prese la medesima famiglia per mezzo delPeraulazione 
degli avi. Leggete il GoflVedo di Tasso, e vi troverete 
un'immensa varieta nelPunitá discopo', e fra i moderni 
leggete i Promessi Sposi del nostro Manzoni.

L ’ unitá e la varielá convengono non meno alie arti 
inimobili, poiché se la varielá desta iiiteresse e attrae 
Pattenzíone, P unilá la raccoglie e fa che meglio si in- 
tenda e piü profondamente si risenta Pidea delP artista. 
L ’ unione di questi due principii é poi cÍ6 che forma 
P armonía nel suo piü ampio senso, non meno che nel 
senso particolare con cui P intendiamo nelP arte nostra, 
la quale armonía non si pud meglio definiré che per la 
perfetta concorrenza delle partí a far intendere un tulto. 
Se in un paesaggio rappresentante un sito umido e pa
ludoso avrá il pittore falto scelta di un cielo ingom- 
bro di iiubi, e sparsevi le muffe, i giunchi e le piante
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aualoghe con una certa squallidezza nelle macchiette, 
avrá otlenuto T armonía.

Ma se é facile al plttore o statuarlo, al poeta od ora- 
tore lo accorgere se eslsta nella sua opera Tunitá, non 
cosí lo é  peí músico scrittore, e lo vedlamo tutlodi nei 
primi saggi deí compositor! novelli. Crediamo perianto 
non iiiutüe il determinare a quale degU elementi di que- 
st’ arte misteriosa piü si addica il conservare Tunitá, o 
l’ introdurre varietá.

X H V . Prendiamo a considerare le opere dei buoni 
maeslri, massimamente nel genere istromentale o nella 
música sacra, e non dureremo fatica ad accorgere sic- 
come alia melodía ed al ritmo aífidarono l’ unitá traendo 
la varietá dalla modulazione e dal contrappunto. E  ció 
perché la melodía e il ritmo sono gil elementi che plii 
si distinguono, e si attraggono Tattenzione, come quelli 
di cui si forma V argoraento del discorso musicale che 
noi diciamo m otilo . E  sebbeue questo m otivo  rltragga 
non poca parte del suo carattere dal tono, tuttavia ve- 
diamo col fatto che non si tarda a riconoscerlo fra i rav- 
volgimeutl della modulazione, comeché traslatato a ton! 
di diversa natura.

Né senza ragione T idea principale di un musicale 
componimenlo fu detta motivo, prendendo da questo le 
mosse tutto il dlscorso. Dal medesimo usarono i grandi 
maestri desumerne tutto il tessuto, spezzandolo in frasi, 
in gruppi rilraici, e componendo con tall frazioni nuovi 
canti, passi d’ arte, ed episodj ed accompagnamenti. 
Mirabile in ció Parte dei maestri tedescln, ed in parti- 
colare di Haydn e di Beethoven. S i Tegga di quest’ ul
timo il primo tempo della sinfonía 5, in do  minore. 
II motivo consiste in un breve ritmo di tre crome che 
vanno a posarsl su di una miiiima o semiminima in 
tempo forte. Tale movimento prende nel progresso le
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piü svaríatc comhinazioni e quando al!a cinquantanove- 
sima battuta subentra un nuovo motivo passa il primo 
negli accompagnamenli, vi si collega, e forma un’ idea 
única di due idee diverse. Tale artifizio usato con gusto 
e senza impronta di siento riesce sempre di buon ef- 
fetto^ poiclié tenendo ferma nella mente la ricordanza della 
prima impressione, le dá sviluppo ed eslensione, mantiene 
vivo Tinteresse, e viene a costiluire il dramnia di un 
affetto, di una passione.

Ed ogni pezzo di música deblf essere appunto un vero 
dramma per riuscire interessante^ cioé deve preparare 
un affetto, seguirlo nelle sue modificazioni, svilupparne 
la catástrofe, e toccare gli aíFetti secondarj da quello ca- 
gionati, e valevoli a farlo meglio rísentire (nel che con
siste il vero episodio).

X L V . Non si creda pero che con questa legge deirunitá 
si voglia inceppare soverchiamente il genio astringendolo 
a troppo angusti confini. A lfunitá deve accoppiarsi la 
varíela, ed iii quel modo istesso che al poeta non di
sdice abbandonai'si talvolta al dominio della propria im- 
raaginazione, non disdice neppure al músico spiegare 
ardito volo, e trasportare Tuditore a respirare altre aure, 
sotto piü caldo cielo. Queste sono anzi bellezze di primo 
ordine, che pero non é dato alf artista di creare se non 
in quei momenti di entusiasmo in cui, piena la mente 
e il cuore del suo soggetto, esiste intieramente in quello, 
inseiisibile alia influenza delle realtá che lo circondano. 
In quei beatissimi momenti ogni fibra é commossa per 
lo affetto: chi oserá richiaraarlo da quelPestasi? Chi 
dettar leggi al férvido inimaginare? Oh! che il piü reli
gioso silenzio regní intorno a lu i... .  Egli pon mano al- 
l’ opra, egli esprime la piena del suo cuore, qual mara- 
viglia s 'e i poggia sul)lime,
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E  allora che dlr puossí: E s t  JD eus in  n o lis  ̂  e che la 
mlgllor filosofía é quella di abbandonarsí intieraraeiite 
al proprio impulso.

Ma oltre al non polere T artista sempre ch’ el vuole 
riscaldarsi a tal segno, questi moraenti durano di rado 
quanto basta ad un Intero lavoro. II bisogno stesso di 
aíFerrare F idea che passa, e il tempo sempre troppo 
lungo di fissarla colla malita o colla penna, ricliiamano 
Tartisla dalPestasi *, né é poi sempre facile il riaccendersi 
al medesimo grado nel medesimo affetto. Che fare allora? 
Conviene chianiar l’ arte in proprio soccorso, e coi det- 
tanii di questa sviluppare quelle poche idee che il ge
nio dettó, disporle, condurle, farne uu lutto.

Talvolta anche accade che mentre si medita su di una 
idea, se ne scoprono meglio le bellezze e il partito di 
cui é suscettibile^ la mente concenlrafa in quella medl- 
lazioue a poco a poco si riscalda di un fuoco, che se 
non giunge alP entusiasmo, é per compenso piü durevole. 
Allora alio scrittore, se fu educato a buona scuola, se 
ha bene studíato i buoni modclli, se ha falto veramente 
sua P arte , la filosofía sará soccorrevole: ei dará il nii- 
gliore sviluppo alie sue idee, e sentirá con gíustezza i 
limiti entro cui lo restringe quel memorando precetto: 
N e qu id  n in iis, limiti che il solo buon senso puó addl- 
tare, e che perció si facile é oltrepassare.

X L V L  Egli é qui da farsi una distinzione fra i di- 
versi 'generi di música a proposito appunto delPuuitá, 
poiché se é vero sia questa necessaria in tutti i generi, 
é vero altresi dover intendersi in diverso grado secondo 
lo scopo di ciascuno.

Si é delto, P unilá arrestare in qualche modo la somma
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fugacita dellü impressioni, e facilitare la classiñcazioiie 
dei sentimenti dalla música espressi. Ognun vede clun- 
que di leggieri doversi applícare con diversa proporzioiie 
nella musicale composizione, secondo che trattasi di solí 
istromenti, o di música vocale, e questa ancora doversi 
distinguere nei due generi sacro e dranijiiatico.

La música istroraentale non ha parola clie la dichiari, 
ogni pezzo deve dunque proporsi un único alfetto, uu 
tema único. Ogni salmo, ogni inno, ogni preghiera della 
liturgia non contiene per lo piii che un solo senlimenlo, 
o la contemplazione di un dato mistero^ oltre a ció la 
lingua ne é moho meno generalmente intesa. Questi due 
generi richiedono dunque maggior uuila e intrinseca po
tenza musicale., che il genere drammatico, il quale, ol- 
treché dichiarato da una lingua piü nota, giovasi ancora 
e della scena, e della personificazione dei soggetti, ed 
ha poi per primo e principal dovere di seguiré le modi- 
ficazioui e il passaggio dalf uno airallro afFetto, che la 
progressione del dramma presenta.

L ’ unitá del dramma, per quaiito riguarda la música 
deve conslstere in una certa uniformitá di stile che in- 
tiero lo abbracci, e nel carattere particolare di ciascun 
personaggio che il músico deve al pari del poeta con
servare, anziché nel rltorno dei medesimí motlvi. Ció 
che diciamo del dramma canfato, sMnlende del pari del 
dramma mimico, sehbene il Hnguaggio dei segni sla nien 
chiaro (22). Ahbiamo infatti esempj belllssiml (special- 
mente del celebre Mayr), di opere in cui ben pochi mo- 
tivl sono ripetuti, e solo il sono quelli che cadendo sui 
punti principan dell’ azione, o di piü risentito afíetto, 
era ragionevole di fermarvi l’ attenzione dell" udltore. In 
tutti gli altri generi le idee principali dehhono ritornare 
e ripetersi, altrimenti P esperienza ne dimostra csserc il 
loro eíTetto prcssoché perduto.
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Oltre air unltá e varletá giá dícemnio essere preceUi 
o bisogni dell’ arti tutte rinveu íione, la disposizione 
e r  esecuzlone. Senza dllungarci di troppo, riguardo 
aiP ultima che in música é aíüdata ad una classe partU 
colare di artisti, discorreremo delle prime ̂  e siccome 
Parte nostra piü a quella della parola che ad ogni altra 
per propria natura s’ accosta, restringeremo fra queste 
il confronto.

X L V II. Neir una e neir altra P invenzione riguarda Paf- 
fetto che si vuole destare e lo svihippo di cui é capace, 
ossia la veritá che si vuol dimostrare e le ragioni su cui 
si appoggia. Ció costituisce P idea o argomento. Percio 
Poratore ed il poeta prendono le mosse dalla narrazione 
di un fatto, da una veritá da provarsi mentre il músico 
prende le mosse da una situazione d'animo o ideata da 
sé, o fornitagli dal poeta, spesso ancora da uiP idea me
lódica, da un pensiero tutto muslcale dettatogli da inde- 
linibile impulso^ ma sempre relativo ad un qualche af- 
fetto provato o immaginato.

X L V III. La disposizione, parlando di música, dicesi piü 
comunemente condotta^  e consiste nelParte di disporre
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le idee pilncipali e le accessoríe in modo che le vme 
preparino le altre, ed apparlscano non glá capricclosa- 
mente o a stento, ma peí naturale sTxluppo delPaíFetlo 
necessariamente succedersi.

La buona condotta da ai lavori d'arle quel carattere di 
sponlaneitá per cui volgarmente li dlciamo d¡ getto^ pa- 
rendo infatti essere quel lavoro uscito dalla mente del- 
r  artista colla medesima facilita con cui una statua esce 
in ogni sua parte compíuta da una forma precedente
mente preparata. GT ilaliani haniio in ció un’ attitudine 
mirabile^ e se ponessero maggiorcura di variare le forme, 
vincerebbero agevolinente gii stranierí. Tolete sapere 
d^onde nasce che tante composizioni, per altro assaí 
mediocri, riescouo graditissime? Da una buona disposi- 
ilone, da una condotta plana e naturale, che seco trae 
rudltore senz’ alcun urto, senza fatica.

L ’ arte di disporre le idee e hen condurle é di sí alta 
importanza che senza di essa nulla valgono e le piü fe- 
lici isplrazioni, e la sclenza tutta del contrappunto. Per- 
suasi di tale veritá, ci studieremo di dame qui le norme, 
per quanto é possibile, migliori, non tralasclando di av- 
vertire la necessitá di osservare le opere dei gran mae- 
stri, onde perfeziouare il proprio accorglmento e il sen- 
tire squlsito di tal genere di arlifizlo.

X L IX . Nella música, come nelP oratoria o poesía, im
porta moltissimo il ben incominciare, di cui vi souo due 
principal! maniere, coV^Esordio cÍoé, e co11£ j ? abnipto^  
che a dirle musicalmente sono 1 introduzione o preludio, 
o fassoluto motivo principale.

Primo scopo delf introduzione o preludio é il destare 
Tattenzione e finteresse delfuditore, togliendolo a poco 
a poco dalle realtá che lo circondano per trasportarlo 
al genere di vita voluto dall* artista. Questa sola ri- 
Oessione basta a far conoscere quanto iniporli il daré

,v ..

Ayuntamiento de Madrid



— 114 —

airintroduilone un carattere interessante, ed ora análogo 
all’idea príncipale, talvolta anche totalmente diverso (a 
principio) secondo Taffetto cui si ha in mira di con- 
dursl a trattare.

Egli é perció che nei buoni scrittorl troviamo talora 
r  introduzione conteneré quasi T embrlone del motivo 
príncipale, o di qualclie altra idea (fra le piü salienti 
del corpo totale^ talora esserne affalto diversa e per idee 
melodiche e per ritmo. Sempreché la natura dell’ affetto 
preso ad argoraenlo non consigli quest’ ultimo partito, 
non cessererao di consigliare Puso della prima maniera, 
massimamente nella música sacra o solamente istromen- 
tale, la quale, come giá accennammo, richiede maggior 
unitá. Con tale jx-atica inlatti, Tesordio musicale viene 
ad essere tessuto appunto come debb’ esserlo P oratorio 
in cui (eccettuato il caso che Poratore prenda a parlare 
di sé) si debbe discendere da una idea genérica alPidea 
particolare costituenle P argumento del discorso.

Che se riguardar si voglia la cosa solamente dal lato 
musicale, non e a dirsi il miglior efifetto prodotto da un 
motivo, quando se ne sono udite prima alcune parti in 
un ordine non bcn chiaro e definibile. Quel motivo é 
aliora per Puditore un raggio di luce clie gli dichiara il 
genere di vita in cui si vuole trasportarlo, e gli rende 
facile il conoscere e misurare la natura delle potenze che 
gli slanno a fronte.

INell uno e nelPaltro genere d’ introduzione Parte di 
beu condursi al motivo príncipale, e far si clPegli giunga 
opportuno, sta tutta nelParmonia e nelP evitare le cadenze 
íinile sino al punto delPattacco. L'artiüzio medesimo al- 
ternato con opporlune sospensioni serve a condurre gli 
opisodj e Tendere nccessarío il secondo motivo quando vi 
si voglia introdurre.
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II principio e x  abn ip to  (cioé senza inlroduzione pre
paratoria) sembra eslgere una potenza raateriale di suoni 
e di ritmo capace di scuotere a un tratto T udienza e 
cattivarsene l’ attenzione. In tal caso non si tratta piü di 
condurre poco a poco Fuditore ad un nuovo genere di 
esistenza, ma si di trasporlarvelo di peso. C osí vediarao 
pratlcato dagli oralori e dai poeti.

F in  qui del principio, il quale sia puré felicissimo, 
non é che la m eta delV opi'a, ed é perduto se il prose- 
guimento non t í  corrisponde acquistando sempre mag- 
gior inleresse*, onde il precetto oratorio: Cave ne de-  
cresca t oratio^ e quell’ altro detto: M otus in f in e  ve- 
loc ior . E  ció diperide dalla condotta e dalla buona di- 
sposizione delle idee, arte che tuoI essere ora considerata 
da un punto di vista piü alto e piü morale che non 
nel solo maneggio delP armonía e delle cadenze.

L . Ella é una veritá di fatto che ogni volta Tarte non 
giunge a togliere a sé stesso chiunque viene a chiederle 
una commozlone, una modíficazione della propria esi
stenza, ben lunge dal raggiungere il punto a cui sta la 
bellezza, fallisce lo scopo e cade. L ’ artista ha iuvero 
una difficile missione, se non che ei trova per lo piü 
una dlsposizione favorevole nell’ animo deli’ ascoltatore. 
Al tempio, aU’ accademia, al teatro sempre gli si richie- 
dono commozioni, aíTetti  ̂ sempre si é disposti a lasciarsi 
da lui trasportare ove meglio gli aggrada. Ma questa di- 
sposizioue si cambia in iiimicizia se Tartista non adem- 
pie a quanto ha proinesso, o se per ottener Iroppo dá 
nel confuso e oltrepassa il limite della bellezza. L  artista 
che osa aíFrontare il pubhlico ha gia fatto una ben im
portante proinessa^ misuri dunque le proprie forze prima 
di farne una seconda, piü della px’inia inipegnosa, esor- 
diendo da Iroppo alto punto.
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CaK>e ne d ecrescat oratio . AÍTmclié il dlscorso musí- 

cale vada aumentando d’ interesse e dignilá, conviene: 
Esporre le idee da principio colla massima sempli- 

citá riservando alie successive ripetizioni quegll artifizii 
che possoDo daré alie medesinie maggior risalto. 2.° Di- 
sporre le nielodie e i passi caratteristíci in modo che i 
piü espressivi succedano ai meno, e si passi senza stento 
dalPuna alPaltra idea. 5.° Evitare le lungliezze, ritenendo 
essere assaí nieglio il generar desiderio che sazietá.

Nei grandiosi pezzi stromenlali in cui il genio del com- 
positore spazia con maggior liberta, solevano i grandi 
scrittori, alquanto anleriori a noi, fare due distinte partí, 
delle quali la prima tulla d’ invenzione é una semplice 
esposizione delle idee melodiche^ mentre la seconda si 
raggira quasi totalmente sulle medesíme, ma variamente 
disposte, ed elabórate con nuove modulazioni, e con 
vago ed elegante intreccio delle une colle allre. Tale 
pratica non per anche dimessa dai huoni compositori 
stranieri é il miglior mezzo di aumentare Y interesse 
dando alPintiero lavoro musicale queirunitá e varietá 
che lo costituisce un vero dramma.

Non cosí si adopera per lo piü in Italia. Troppo fidando 
i nostri maestri nella bellezza delle loro melodie, altro 
non fanno nella seconda parte che ripetere semplice- 
mente le idee esposte nella prima con egual ordine e 
forma, e senza variazione sensibile nelle modulazioni 
e nei contrappunti. Risulta da ció che 1’ interesse va 
diminuendo, e si potrebbe tralasciare Tuna delle partí, se 
la ripetizione non fosse necessaria siccome Túnico mezzo 
ad arrestare in qualche modo la somma fugacitá delle 
impressioni (23).

LI. Motics in f in e  v eh c io r , Ogni volta la potenza 
del genere della vita si mostra vittiice della potenza 
che la oppugnava acquista diritto alia nostra stima, alie
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nostre lodi. Se poi durando alcun tempo la lotta, la 
medesíma potenza vítale si mostra non solo vltloriosa, 
ma plena di esuberante energía, quando appunto saremmo 
inclinatl a crederla stanca, allora ne suscita un sentimento 
di ammirazione che non manca mai di manifestarsi coi 
piü clamorosi applausi. Tale é il motivo del cllato detto, 
applicabile egualmente alia potenza morale e creatrice 
del composltore, ed alia sveltezza e forza física dell’ ese- 
cutore. Dlco potenza morale del compositore riferendola 
e a quanto sopra accennammo delP aumento d’ artifizio 
verso il fíne, e a qualche felice idea novellainente iutro- 
dotta prima della conclusione, la quale non mancherá 
mai di effetto se isplrata ed espressiva. II ritmo piü con- 
citato o Tuso di passi piü fragorosi, brillanti e di mag- 
gior bravura fruttano al compositore applausi, di cui una 
parte é tutta meritata dagli esecutori.

Ella é questa la ragione della stretta nella fuga, della 
cappelletta nei pezzi drammatici di qualche estensione, 
cosí come dei passi piü difficlli i quali, riservati al fíne, 
non mancano mai di assicurare un trlonfo alP esecutore 
che sa renderli con una certa apparenza di facilltá. Ra
gione che spiega 1’ importanza del trillo finale, egual- 
mente che la vaghezza del capitello corinzio, e il soffer- 
marsi immobile il danzatore dopo raolti rapidlssimi giri, 
i quali in apparenza dovrebbero squililirarlo.

L II. É  qui da ricordare il dovere che hanno gli arti- 
stl di sacrificare alie grazie, temperando tutte le espres- 
sioni di soggetti spiacevoll, quando non si possano evi
tare intieramente.

Sebbene le arti debbano non solo al diletto ma al 
perfezionamento morale, per quanto sta in loro, aspi
rare, egli é pero vero non poter giungere a si nobile 
scopo che per mezzo del piacere proveniente dall eser- 
cizio della sensibllitá e della vita: esercizio al quale
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la volontá ricusa di (uestarsl se si tralla di oggetti o 
d idee ributtantl. Ija  vista di un cadavere o di un’ or- 
rida ferlta fa torceré lo sguardo inorridito; le grida 
stridule e forsennate feriscono iugratamente rorecchio. 
Un artista di gusto delicato e d'animo gentile non ler
dera sé slesso e Parte con la rappresenlazione di cose 
che Purbanita proscrive, massimaniente se non giustifi- 
cate da lodevole scopo.

II pittore ed il poeta, le cui arti possono accennare ad 
oggetti materiali e determiriati, e sono perció stesso dó
tate di un’ influenza piü immediata sulle idee, possono 
piü spesso essere condotti dalla natura delPargomento 
ad accennare a simili idee, ma sono in pari tempo con 
maggior facilita avvertiti della loro sconcezza e bruttezza.

11 músico non é meno in pericolo di cadere in siffatti 
errori senza poterli poi giustificare colla ragione dello 
scopo morale al quale egli coi solí mezzi deiParte pro- 
pria puo mirare solo indirettamenle.

Peí músico souo trasgressioiii a si giusto precetto le 
imilazloni obbiettive di suoni discordanti, di voci ur- 
lanti, di grida smoderate quaudo si vogliono rendere 
troppo fedelmenle a costo della buona armonía. CÍ6 fanno 
quei cODcertisti ciarlataui che privi di vero mérito cer
cano supplirvi, imitando P abbajar de’ cani, il miagolar 
de’ galti e tante altre scioccherie che il solo idiota ap- 
plaude credendole cose molto difficili.

Piü ancora il trasgrediscono quei maestri, i qualí di- 
sprezzando le leggi piü inconcusse delParmonia, aflastel- 
lauo nelle loro composizioni modulazioni viziose, armó
me discordanti, errori d’ ogni sorta, si che, se argo- 
meutar volessimo la squlsltezza del sentiré dal modo di 
scrivere di molti di essi, non privi per altro di felice 
immagiuare, saremmo portati a crederne ben oltuso Por
gano sensorio.

/
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Le leggi deirarmonia non sono convenzioni da cui si 

possa detiare, non sono dettate dal capriccio o dispo- 
tismo dei maestri istruttori, ma una rlvelazione dell’ in
tima natura delPuomo in relazione colParte^ il limite 
del bello nelP elemento armonía.

Cliiuderemo questo capltolo con ricordare ai novelli 
scrlttori la necessitá di formarsi uno stile, ponendo sot- 
Poccliio un’ osservazione pur troppo glustissima che ci 
vien falta dai critlci stranieri, alia quale non vale rispon- 
dere allrlmenti che coll’ invlncibile eloquenza dei fatti.

L ili. A ragione osservano essi che nella música ita
liana, specialniente dramraatica (quasi la sola che abblamo 
da che fummo presi dalla manía delle riduzioni), a par
tiré dalla rlvoluzione rossiniana, non oslante la molti- 
pllcitá degli scrittori, trovas! una tale uniformita che 
diíficile ne rende il riconoscere lo stile individúale di 
ciascuno (24).

Dipende ció forse da carattere nazioiiale? o dovremo 
noi pendere verso l’ opinionedi chi reputa esaurlte lutte 
le possiblli combinazioni e nulla di nuovo ed origínale 
potersi omai immaginare? Né Tunané Taltra ci sembrano 
le vere cagioni, e perché varia é dovunque natura, e 
perché troviamo grandissima diíFerenza di stile e molla 
novitá negli autori stranieri. Bensi crediamo tanta uni
formita dei nostri, nascere dall’ essersi fatti seguaci e 
sclilavi di certe determínate forme, peí favore che ot- 
tennero presso il pubblico.

Volgiamo lo sguardo alie nostre opere teatrali, consi- 
deriamone le sinfonie, le arie, i duetti, e vi trovereino 
una rassomiglianza tale di forme che fa di essi quasi un 
medagliere in cui trovi appena variali i tratti delle fisono- 
mie eíTigiatevi. Sempre le medesime divlsioni di tempi, 
sempre inotivi intercalati coi crescendo^  e negli adagio^  e 
nelle cappellette, e nellc sinfonie, e nei pezzi concertati.

*■
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La medesima' uniformilá si pao di leggieri osservare 
nelFarte di trattare gil accompagnamenti: sempre i me- 
deslmi arpeggi o piaiii, o a sesüne, o a contrattenipi, 
o a suoDÍ baltuti. Ora, fossero anche sempre nuo- 
vlssinie le melodle, e svariate le modulazioni, la mo
notonía sarebbe non di meno inevitabile (?5).

Apriamo ora gli spartiti del GugUelmo T e ll  di Ilos- 
sini, di R oberto  i l  D iavolo  o degli U gonotii di Meyer- 
b eer, della Muta d i  P or tic i  di Auber, del T ehaldo e 
Iso lin a  di Moidacclii, del G iuram ento  di Mei'cadante, e 
vedremo che, sciolti dalla servilitá delle forme, ne na- 
sce benlosto niaggior novitá^ e non essendone men ra- 
gionata la condotta, 1 interesse ne é plú tívo , il carat- 
tere plü individnato, e il genio piü libero spazla.

Alio scrittore che veracemente il voglia, non sara dif- 
ficlle formarsi uno stile, purché alia propria Immagina- 
zione appresti alimento colla leltura degli autor! piü di- 
stinti per originalitá. Rossini ebbe immagiuazione fervi- 
disslma, eppure dopo certo numero di opere sembró 
quasi esauslo^ quando recatosi a Parigl ed ivi pascolata 
la mente coi capi d’opera delle scuole tedesca e Trán
cese poté prendere nuovo slancio e sorprenderé i'Europa 
col suo GugUelmo Tell^ in cui niuna riminiscenza trovi 
delle opere antecedentl.

Ma alia leltura conviene applicarsi non giá per imitare 
il fare di tale o tal altro maestro, bensi per ampliare le 
proprie vedute e risvegliare la fantasía. 11 vero íbnte da 
cui derivare lo stlle é il proprlo cuore. Fatto tesoro di 
idee, conviene studiare sé stesso ed esprimere ció che
SI sente ma sovra ogm cosa conviene guardarsi dalle
formóle.

II ripetiamo \ formarsi uno stile non é cosa somraa- 
mente diíndle, e se riescono i semplici esecutori ad im
primere un carattere particolarc a tullo che suonano o
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cantano sebbene trallino idee altrui, ben ptü facüe lo 
sata al compositore. C osí fecero i grandi artisli d' ogni 
genere, tempo e nazione, e i loro nomi celebra non pe- 
ritura fama.

Qui non possiamo a meno di lamentare altamente la 
mancanza di uu'istituzione in questa nostra Italia, il di 
cui scopo sia di far conoscere le mígliori produzioni dei 
maestrl d’ogni tempo e nazione clie non possono trovar 
luogo nei tealri. Quale isfltuzione potrebbe recare sommi 
vantaggi^ Tistruzione degli artisli, cioé, e facilita agli 
esordienti di farsi conoscere, esponendovi coi necessarj 
mezzi di esecuzlone le loro composizioni.

Giunti gli alunril al termine dello studio del contrap- 
punto, tutti si accordano nel raccomandare ai medesimi 
r  osservazíone continua delle opere dei mígliori niaestri, 
e di prenderle a modello: ma a dir vero lo studio fatto 
sulle partizioni senza sentirne T eíTetto nelPesecuzione é 
di ben poco giovamento. Egli é come studiare su una 
piccola incisione appena delinéala le opere di RaíFaello, 
di Tiziano, di Canova, di Migliara, di Hayez. Questi 
medesimi alunni poi lianno duopo di provare le loro 
forze, di esporsi al giudizio del pubblico per farsi dotti 
di propria esperienza e per trovar committenti, alia qual 
cosa trovano mille ostacoli. Infatti vogÜono essi prodursi 
col mezzo della stampa? conviene fare le spese dell’edi- 
zione col rischio di non esitarne dieci esemplarí. Cercano 
aprirsi la via sempre pericolosa del teatro? conviene 
lottare colla rilrosia degli appaltatori sempre diííldenti 
perché incapaci di giudicare da sé del mérito di un 
maestro. Tendono essi alio stile di cliiesa? saranno co- 
stretti per lo piü a commettere le loro composizioni a 
scarsa e cattiva orcliestra, cui per giunta increscono le 
prove troppo necessarie ad una passabile esecuzionc; 
sorte comune a tutti i maestri che non banno acquisfata

i ■
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tanta fama da poter deltar legge ad ignoranti comniit- 
lenti. A tutto cío provvederebbe abbondantemtfnte una 
accademia, non diíñcíle ad istituirsi in qualunque cittá 
possegga un conservatorio od una sufficiente orcliestra. 
Se ne ritrarrebbe inoltre il vantaggío di diíFondere sern- 
pre piü il buon gusto nel pubblico, la cui retta maniera 
di giudicare dipende in gran parte dal numero dei con- 
fronti che puó fare.
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LIV . Essendo giunti a far parola deUo stile, cade lu 
acconcio il dire delle essenziali differenze che il templo. 
Taccademla e il teatro eslgono nel carattere deU’ arte. 
Incominciamo dal raffrontare la música di chiesa con 
quella del teatro, siccome entrambe lavorate su date pa
ro le , e costltuentl a cosí esprimerci, i due stlli piü 
essenzlalmente oppostl.

Dato per masslma la música essere destínala ad ag- 
giungere efficacia alia parola, affinché piü fácilmente i 
cuori ne slano penetral! e conimossi, ne viene per con- 
seguenza, dovere lo stlle raodificarsi a seconda del diversl 
affettl di cui si tratta. Senibra iu ultima analisi nuil' al- 
tro richledersi dal maestro composltore che di ben pe
netrare il valore patético delle parole, e quello rendere 
colla raassima verltá. Ma conviene meglio riflettere alia 
differenza dello scopo morale delle produzioni dramma- 
tiche, e delle cerlraonie religlose. II dramma rappresenta 
Tuomo alPuomo. La liturgia rappresenta Dio airuomo, 
perché l’ uomo si umllii a Dio e lo adorl. Piel dramma, 
il senso morale deve nascere dal conílitto delle passloni 
e dalle conseguenze dclla loro sfrenatezza. Nel templo il
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senso inórale deve reprlmere le passioni e rendersene 
onninamenle superiore.

Da tali differenze si scorge qual carattere di maestá e 
sobrietá debbano assumere le espressloni di tutta la mú
sica sacra: maeslá e sobrietá necessarie alio scopo mo- 
rale delle sacre funzioni, che non escludendo le espres- 
sioni di viva allegrezza addicevoli a molte solennitá, le 
temprano pero allontanandovi lulto che di basso o tri- 
viale si risente.

Quindi, riflettendo alia natura degli elementi delirar
te , si vedrá fácilmente, lo stile di chiesa richiedere rae- 
lodie semplici e grandiosa^ e se occorre declamazione, 
non sia troppo risentila, ma serapre dignitosa: armonía 
pura e svarlata con belle modulazloni, in cui pero domini 
per lo piü il genere diatónico, e gli accordi sianvi ben 
collegati: contrappunto elegante e nutrito di belle imi- 
tazioni: di qnando in quando qualche bel tratto fugato: 
ritmo quieto, e soprattutto lontano dai movinienti bal- 
labili troppo comuni: e finalmente esecuzione all’ uopo 
vigorosa, sempre espressiva, e parca d’ abbellimenti e 
dei cosí detti passi di bravura.

Una delle principali qualitá necessarie per ben riuscire 
uella composizione della música sacra si é la cognizione 
della lingua latina e delle interpretazioni dei sensi mi- 
stici che spesso nei Saimi s’ incontrano. Senza di ció é 
facilissimo cadere in errori di controseuso. Se aggiungi 
che la música sacra non puó aver altro sussidio fuor 
quello di una buona esecuzione, troppo diíEcile ad otte- 
nersi, potrai giudicare quanto sia il mérito dei buoni mae- 
stri di chiesa (26).

In Italia si manca attualmente di vera música di chiesa
»

moderna. Si couservano bensi le opere dei sommi mae- 
stri antichi, e si riproducono a quando a quando^ ma 
quella non é música del nostro tempo.
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Scrittori e pubblico peridouo entrambi fra due sen- 
tenze. Vuol essere fogglala con gravita di slile e sui 
raodellí lasciatl da Marcello, Palestrlna, Pergolesi, Sar- 
ti, ecc. dicono gli austeri; ma quella música non é ge
neralmente intesa. II pubblico, per rispetto ai piú in- 
telligenti non osando cliiamarla noiosa, la dice troppo 
dotta.

Altri vorrebbero una música brillante, a bei motivi e 
cabalette, non fughe, non inolta gravilá, ecc. Ma chi 
ragiona lo scopo delta música sacra vede tosto essere 
dessa destinata a fíne assal piü nobile, che non a dilet- 
lare sempllcemente. Egli é pero vero che ad ottenere lo 
scopo peí quale la música fu chiamata a far parte del 
sacro culto, é duopo si vesta di amabili forme e , per 
quanto il comporta la maestá del sacro tem plo, cerchi 
di insiuuarsi negli animi con un esleriore ameno. Quando 
mai gli scrittori, gli iutelligenti e la massa del pubblico 
si accorderanuo in un vero genere di música sacra, come 
si trovavano d'accordo in altri teinpi ?

Quando lo spirito del secolo sará ritornato, come al
lora, divoto. Le arti sono sempre T espressione delle co- 
muni tendenze. La crisi politica che sconvolse T Europa 
in sul cadere del passalo secolo mosse guerra alf altare 
non meno che al trono. Gli uomiiii ingannati dai sofismi 
di torbide mentí abbjurarono in massima la religione. 
L'anarchia, piii eloquente delle teologiche confutazio- 
n i, fece conoscere Terrore. Fu abbjurato alia sua volta 
Tateismo, e la ragione fatta saggia dalla sperienza venne 
puré a ploclamare única vera la religione del Vangelo. 
Ritornamrao cristiani, ma non per anco divoti. Quando 
saremo tali, le arti riassumeranno il vero carattere reli
gioso: avremo una música sacra comunemente intesa e 
veramente noslra, perché sará V espressione vera di nn 
affetto provato.

4ív
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LV . E  qui luogo di avvertire quanto diverso sia il si- 
gnificato deirorcheslra nel teatro e nel tempio. NelPo- 
pera T orchestra é un essere aíFatto ideale che meglio 
sarebbe non si vedesse punto: un essere che deve sup- 
porsi quasi una facoltá acquistata dalle piü intime fihre 
vitali di Tendere suoni secondo la natura delle iinpres- 
sloni ricevute.

Nel tempio, per lo contrario, Porchestra é al pari deí 
cantanti vera attrice, e si puo considérame ogni indivi
duo come un deputato del popolo a celebrare le glorie 
del Signore, o a porgergli in suo nome preghiera col 
mezzo a sé proprio.

D i tale diversa missione consegue che, mentre discon- 
vengono al dramma i luoghi a  so lo  di qualche istroraeiito, 
quando non siano richiesti da imperiosa necessitá, é per 
la música di chiesa quasi un dovere di introdurre una 
bella gara fi'a istromenti e voci.

In teatro V islromento che viene ad interrompere con 
un a  so lo  Pazione, ohbligando gil attori a passeggiare in 
lungo e in largo oziosamente la scena, o facendola ri- 
raaner vuota, é un importuno che gode frastornarvi colla 
ridicola pretenslone di occuparvi di luí.

In chiesa P ahilé professore che proporzionatamente 
alie proprie forze non concorresse alio scopo comune, 
tradirebbe la sua missione, e non adeinpirebbe Pincarico 
afíidatogli. NelPun caso e nelPallro la colpa é sempre del 
compositore cui spetta servirsi convenientemente di tutti 
i mezzi posti in sua mano.

Piü parco dev‘’essere Puso degli a  so lo  stromentali nelle 
messe pei defunti ( e in tutte le funzioni ove escludesi 
Pinno angélico), e perché allora si rappresenta la piü 
terribile scena cui tutti dobbiamo assistere, la morte ed 
il finale giudizio, e perché in mezzo al lutto, niun altro 
sentiniento venga a distrarre la mente. Laonde, se nella
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solennitá di quella cerimonia vogUasi porre in azione 
qualclie istromento o. solo^  quello si scelga che per ua- 
tural caraltere puo ineglio rítrarre il dolore d’ una cara 
aíTezione perduta^ o 1 accento di una férvida preghiera, 
né questi sentimenti punto si turbino colla vanitá dei 
passi di bravura.

L V I. II rischio d’ incorrere taccia di troppo rígido cen- 
sore non ci fará passar sopra ad un uso riprovevole che 
piü prevale ove appunto intendesi di rendere piü deco
róse le solennitá col rnezzo di scelta música^ vogliara 
dire dei concerti che si eseguiscono qua e cola dai prin
cipal! individui dell’ orchestra, senza riguardo né al ge
nere particolare della composizione, né ai divini misteri 
da cui si distrae Tattenzione del popolo.

Non voglianio fare odiose similitudini, ma non cí sem- 
bra lodevole, che nel tempo della niessa, o della bene- 
dizione colF Augusto Sacramento, si voglia distrarre il 
popolo dalla preghiera e dalla piú raccolla meditazione, 
per occuparne ratteiizione con oggetti del tutto umgni. 
S i tralla di metiere a confronto ronnipotenza colla bra
vura di un uomo, sempre risihile ove trattasi di pareg- 
giarla a cose divine. Se credesi necessarío che la música 
accorapagni roíFertorio, Televazione, la comunione, un 
tale accompagnamento si faccia con qualche mottetto ap- 
posito, o coir offertorio del Messale, col Sanctus suf- 
licienlemente proluugato, e coW A gnus Dei^  o final
mente con pezzi di música armoniosi e composti espres- 
samente.

Fuorí di qiielle circostanze in cui é realmente sospesa 
per un qualche lempo rofficiatura, come ad esempio nel 
tempo di Completa^ se questa non si canta, o quaudo 
dopo r  Ufficio da morto si prepara per la benedizione 
col SS. devesi se non altro considerare inopportuno qua- 
Iimque concertó, che non sia serillo appositamente per

m
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la clilesa, qualunque pezzo di música il cui effetlo tenda 
solamente a far ammirare Tabilitá dell’ esecutore.

Fra  la música sacra e la teatrale sonovi gli oratorii i 
quali ora tessuti in veri melodrammi, ora in semplici 
cántate piuttosto a iru n  genere che alP altro si accoslano 
secondo son destinati al teatro o no.

S. Filippo Neri (vedi vera filosofía che le umane in- 
clinazioni a santo fine dirige) scorgendo quanto il popolo 
amasse i melodrammi allora nascenti, pensó farne ese- 
guire, tratti da argomeuti sacri, nella congregazioue da 
luí foiidata col titolo deir Oratorio^ e molte di queste 
congregazioni contlnuarono assai tempo a porgere al 
pubbllco tali Iratlenimenti. Quella dei Reverendi Padri 
Filippini di Genova ne dava, non ha molto, e forse pro- 
segue a dame nella quareslma.

Apostólo Zeno e Metastasio ne composero di bellis- 
slmi, fra quelli destinati alia sceua T Italia va superba 
del M osé  di Rossini, e merltossi pur lode 11 N abiicco  
del giovlne Verdi recentemente scritto.

Fra  quelli tessuti a modo di cántate sono notÍ L a  
C reaz ion e, le Q ualtro S tag ion i e le Sette p a ro le  di 
Haydn. II Cristo alV Olívelo di Reethoven, il Slessia  di 
Hendel, il P au la s  di Mendelson, e merilano lode le 
Sette p a ro le  di Mercadante. Con molto discernimento 11 
dotto maestro Picchlantl collocó fra gli oratorii il tanto 
celébralo Slahat di Rossini.

A proposito di questo genere di música avendo giá 
delto stare fra la drammatica e la teatrale nuil’ altro ne 
rimane ad aggíungere se non per rimandare gli sludiosi 
aU’ osservazlone di quelli testé citati, e per espvlmere il 
nostro desiderio di vederli fra noi piü di frequente pre- 
sceltl ad onesto ed utile tratteuimenlo.

L V II. Passiamo ora a daré un’ occhiata di voIo alia 
música da camera o da accademia, la quale c oramai

Ayuntamiento de Madrid



— 129 —

ridotta presso not a ben poca cosa da che il gusto delle 
rlduzioni teatrali ci ha invasi. I  concerti o varlazioni di 
bravura^ ecco quasi tutto quanto ne rimane di tal ge
nere, surrogate le sinfonie, i quartetti ed altri compo- 
menti origipali dalle Ouvertures d’ opera, e dalle ridu- 
zioni d^ogni specie.

C osí essendo la cosa, altro invero non ne resta a 
diré che dei concerti e delle variazioni, facendo intanto 
un voto perché il buon gusto italiano rivolgasi alia buona 
música origínale, almeno per ció che rlguarda lo stromen- 
tale isolato, e faccia rivivere anche presso noi i buoní 
quartettisti e sinfonisli, nel qual genere non abbíamo 
alcuno che possa competeré coi Beethoven, coi Meudel- 
son, cogli Onslow, ecc., i di cul norai appena conosciamo.

Né col desiderare un rltorno al vero genere istromentale 
vogllamo dire si debba del parí ritornare a quelle me- 
deslnie dlvisioni úsate da Haydn, da Benincori, da Bee
thoven, ecc., quasi In ogni pezzo. Benché la divlslone 
di una sinfonía o quartetto o sestetto in un primo alle
gro in due parti, a cui succede un adagio o tema va
ríalo , quindi un minuetto o scherzo, e finalmente un 
rondó, sia opportunisslma a variare i generi e rappre- 
senti quasi un’ intiera serata teatrales tuttavia nulla ci 
sembra oslare perché lo scrittore segua in ogni pezzo 
istromentale quell’ ordine, quelle forme che piü possono 
tornargli a grado.

Ogni pezzo istromentale deve essere un dramma, un 
piccolo poema, ma ció non toglie alia fantasía T arbitrio 
di variare le forme, alterare i ritnii passando dal lento 
al concitato, dal gajo al mite, ecc., purché slavl sempre 
unitá ed espressioue.

L V III. L o  scopo dei concerti é quello principalmente 
di porgere l’ idea di un’ abllltá non comune n elf individuo 
che li eseguisce. II concertista si assume sempre un incarico

í
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il cui peso é proporzionato airidea preesistente della su- 
scettibilitá di queir istromento,* e percid il concertó é 
una vera sfida tra Tesecutore ed il pubblico, la quale 
pone questi in una disposiztone d’ animo avversa anzi- 
cbend, cui debbesi vincere o soccombere.

Da che un islromento fu trattato da sommi esecutorl, 
é divenuto matta presunzione esporsi a suonare col me- 
desirao un concertó se non sí é dotati di mérito ed abl- 
litá non comune: volere o non volere, il confronto vi 
é sempre.

Ma il concertó che parla solamente della bravura di 
chi lo eseguisce, sará sempre una composizione di me- 
schino efifetto, e poco atto a vincere il pubblico, il quale 
difficilmente accorda V ammirazione a chi non sa com
moverlo.

Vincerá la difficile prova quelP artista il quale sceglierá 
un concertó tessuto di melodie espressive, e saprá Ten
dere i passi difficili con tale disinvoltura e seutimento 
da farli sembrare un necessario sviluppo dell’ affetto an- 
ziché un mezzo di far accorgere la propria abilitá. Vin
cerá quaudo col suo islromento saprá dire al pubblico: 
g od ete , n on  am m iraie.
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Abblarao cUscorso delle düttriiie estetiche musicali: ci 
resta a combatiere uu‘’obbíezione sólita ad opporsi dalla 
gioventü schiva di freno alie piü sane masslme con cui 
si vorrebbe guidarla. « Tutto va bene^ (rispondesi d’ or- 
« dinario) ma il pubbllco gludica altrinienti. La música 
« é falta per divertiré, per dilettare, il pubblico cosí 
« la vuole, e disapprova se altrimeuti si adopera: e l’ ar- 
u tis ta !... » S i Tartista é uomo, e come tale soggetto 
ai bisogni della vita cui debbe forse sostenere col solo 
esercizio delParte sua  ̂ talvolta é questo, per esso, il 
solo inezzo a provvedere a numerosa famiglia, a cadenti 
genilori. Ci6 é vero, ma é vero altresi clie le sane dot- 
trine dell'arte essendo desunte dalla stessa riostra na
tura, (come ci senibra avere nel corso di quesf opera 
bastevolmeute dimostrato) é giuoco forza costituiscano la 
forma con cui generalmente si giudica, e percio stesso 
un fundamento sicuro per P artista. Lo scopo della mu- 
sica non é riposto nel solo diletto, giá lo accennammo, 
e meglio lo provereino nel seguente capilolo^ ora giova 
parlare dei diversi giudizii che si danno intorno a que- 
st^arte per dimoslrare come si possano conciliare, e Ten
dere favorcvoli.

' >
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Nessuuarte lia uir azíone cosí generale quanto la mú

sica, perché nessuna é come quesla plena, abbondante 
di vita nel suo manifestarsi, e parla al cuore tanto dlret- 
tamente ed esclusivamente dalP intelletto. La pittura e 
la statuarla possono destare profondl e cari sentlmenti 
come la Preg'iiiera di Panipaloni e la Fiducia di Barto- 
lini^ suscitare nella mente serle, solenni riflesslonl come 
nel dipintl di Hayez (lo storlco di Venezia e della mo
derna Grecia) e nel Diluvio di Bellosio^ ma la loro ira- 
mobilitá vi suscita pur sempre un’ idea di materia iua- 
nimata che, fra le sensazionl del tutto vitali insinuan- 
dosi, ne dlminuisce l’ eíFetto (27). Qltre a cío beu pochi 
argonienli ponno essere si chlari da intendersi senza il 
concorso di qualche nozione o storlca o mitológica non 
a tutti comune. La poesía non é meno della música 
plena di vita, ma non tutti rintendono, perché non tutti 
furono bastevolmente coltivati nella facoltá intellettiva. 
Ma l’ldiota che non intende un componiraento poético, 
che passerá le mille volte davanti al piú bel dlplnto, alia 
piü bella slatua senza neppure degnarla d’ un guardo, 
risentirá tutto il potere della música solo che non abbia 
mal costrutto l’orecchlo.

C osí essendo la cosa egli é naturale che molti sorgano 
giudici in quest’arte, e da tanti emergano poi dispara- 
tissirae sentenze. L ’eruditlssimo dottore Pietro Lichten- 
Ihal, nel suo celébralo Dizionario di música, aU’articolo 
G iudizio M usicale divise tali giudici in clnque classi. 
Senza qui ripetere quanto egU disse, che inutile sarebbe, 
osserveremo ci6 che ne sembra piü importare agli ar- 
tisti, ed a chiuuque sia raosso dal sempre.lodevole de- 
sideno di spingere 1’ arte verso il suo perfezionamento. .

Noi accusiarao sovente il pubblico d’ignoranza perché 
talvolta applaude ció che ad un maestro sembrerebbe de- 
gno di biasimo, lalora si rímane freddo insenslblle ove
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il maestro ammira. Abbíamo noi ragíone tli cosí pensare? 
Alcune volte s i , alcune altre no. Sbaglla il pubbllco nei 
suoi giudizü;, sbagliano spesso anche i maesfri. Quello 
perché applaude soveute cose da trivio, o non iulende 
le bellezze di una composizlone di troppo alto stile , o 
non riflette alio scopo della medesima, o non sa definiré 
a sé stesso ie proprie sensazionl. Questl perché non di 
rado si lasclano guidare da pregiudizio diseñóla, da spi- 
rito di sistema, e si avvezzano a volere nelle opere al- 
trul pluttosto la scienza e la compllcazioue, che non Fi- 
splrazloue e la sempllcitá. Accade talvolta pur anco che 
r  autore sbagll nelFlnterpretare Feffetto prodotto dal suo 
lavoi’o. S i crede che il pubblico disapprovi se tace dopo 
una scena molto coramovente o lerribile, dopo un pezzo 
di música destinato a portarlo alia medltazione, alFestasi. 
Eppure in tall casi il silenzio delFuditorlo é il vero 
trioníb delF artista, specialmento alia prima volta. Se 
invece di silenzio egli avesse riportato un fragoroso 
battimaiio dovrebbe sospettare di aver coito nel falso.

Ad eccezione dei fisch i,iq u ali nei teatrl delle capltall 
sono il terrlbile indlzio di disapprovazione, e pur talvolta 
in quelli di provincia son segni d’ allegrezza, F espres- 
sione piü umillante per F artista é il cicalegglo (ove non 
sia divenuto una galantería di moda), perché questo di- 
mostra che egli non valse a cattlvarsi F attenzione e a 
dominare le altrui volonlá.

Falta astrazione di tultl quel casi in cul clrcoslanze 
estrlnseche al mérito di una composizlone Influiscono sul 
voto del pubblico, conviene confessare, che ove questi 
applaude vi é sempre qualche bellezza, essendo quel 
plauso Fespresslone di un piacere provato. Sara una bel
lezza fuor di luogo, sará in certo qual modo fors’anche 
un errore, ma avrá alcun che di piacevole.

I •'
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C ío pu6 sembrare un assurdo nía non sará diflicile íl 

persuadersene se si rifletta che la música agisce indípen- 
denteniente dalla parola, e con magglor efficacia di que- 
sta. SIccome poi fra gU elementi di cui quest’arte si com
pone, la melodía ed il ritmo sono i piü salienti e vale- 
voli ad insiuuarsi negli animi, cosí ne viene che una bella 
melodía ( bella musicalmente e falta astrazione daU’ af- 
fetto) trova fácilmente favore nel pubblico, il quale non 
pecca mai di riflessione soverchia. Quando si gode s’ ap- 
prova, e non sapremmo dire fin do ve possa passare inos- 
servata la discordanza delía música dalla parola. Ció 
peraltro non riguarda d’ ordinario che i giudizii delle 
prime sere d’ un’ opera, né raro é il vedere come, falto 
luogo alia riflessione, lo stesso pubblico reltifichi i pro- 
prii giudizii coll’ applaudire ció che aveva accolto fred- 
damente, e disapprovare ció che aveva magnificato. Onde 
alia fine confessarlo dobbiamo meno ingiusto di quanto 
serabra.

I gludizj di alcuni macstri sono anch'essi molte volte 
erronei e bene spesso si risentono di pedantería. Sen- 
tono quesli la música, come dice il giá citato Lichtenthal, 
piu coirintelletto che col cuore, e basta ad essi un ac- 
compagnamento non del tutto regolare, una disposizione 
di partí non perfetta, qualche erroruzzo inconcludente di 
contrappunto, qualche rassomiglianza di niun conto con 
un’idea altrui, perché torcano il naso, edabbiano in non 
cale bellezze di primo ordine.

La miglior classe di giudici é fórmala di quei pochi 
« che sentoiio la música con tulla Tanima. -  Tale classe 
« non disprezza una canzone gaia « , non apprezza piü 
del dovere lo sfogglo di scienza del contrappunto,« non 
« é per la música antica, né per la moderna; ma per 
« quella che si avvicina nieglio al piü alto scopo dell’arte». 
Per mala ventura tale classe é poco numerosa, e gli
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Se  il magistero delle arti belle non potesse serviré ad 
altro che al passatempo, ai diletti della generazione pre
sente, ben poca stiraa si meriterebbero dagll uomini. 
Anzi alcune di esse appena cesserebbero di essere vere 
immorahtá quando ottenessero di togliere per alcuni 
momenti un soffrente alie sue pene, o di esiiarare la 
mente delPuomo utile, da lungo lavoro affaticata. No: il 
diletto non é Púnico scopo delle arti, di questo pre-
zioso dono che ÍI Creatore fece alia predüetta delle sue 
creature.

• L’ cfligVate immagiiii 
Son favella posscnte 
Al popoIo, che da secoli 
Non ragiona, ma sentó •.

Cosí scriveva un vigoroso genio italiano cui ci gode 
Panimo di poter rendere pubblico omaggio (a). H linguaggio

(a) Cario Malaspina, noto sollo il ütolo di Facchino di Parma;poeta di 
stjuisito sentirc e di altissimi sensi, sebben nato in umilc stato.
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delle arli va dritto al cuore, vi sUmprime iudelebílmenle, 
lo riscalda, lo signoreggia senza che questo sí avveda di 
obbedire ad altro che al proprio impulso. L o scopo delle 
medesime vuol essere considéralo sollo due diversi ri- 
spetti, de’ quali ora vuolsi ragionare.

II primo riguarda gli avanzi delle arli antlche che 
debbonsi conservare siccome monumenti dai quali pos- 
siamo riconoscere P intima Índole delle passate genera- 
zioni. II secondo riguarda P influenza che possono eser- 
citare sul perfezionamento morale ed intellettuale peí 
tempo presente ed avvenire.

t-;

LA MUSICA C05SIDEBATA COME ARTE MOIíOMElUTALE.

L ’ uomo non vive del solo presente: créalo per Peter- 
nitá mal potrebbe spingere il pensiero alie speranze av
venire, se nulla fosse per esso il passato, né vivere po- 
tesse nelle memoríe de’ tempi che piü non sono. Le 
umane generazioni avrebbero occupato invano la Ierra, 
se come le onde che scorrono sul letto d’ un fmme, e 
vanno a perdersi nelPocéano, nessuna traccia di sé la- 
sciato avessero. La storia conserva le memorie^ ma la 
storia non avrebbe autoritá, se ad attestarla non sorges- 
sero i monumenti. Prova ne sia il dubbio sparso da uno 
de’ sommi filosofi italiani su quelle della guerra trojana, 
della vénula d’Enea in Italia, edelP origine di Roma (o).

La natura conserva le testimonianze di Dio, le arti quelle 
delle generazioni passate: e le arti e la storia degli uo- 
mini, la natura e la storia delle opere divine, si foudono

r

{!) Vico, Scienza nuova.
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in un libro immenso di veritá che io splríto osservatore 
concepisce, cd 11 sentímento approva e conferma.

L e artl assumono 11 carattere solenne monumentale 
quando ricordano nolevoll faltl e illustri uomíni, quando 
ritraggono T índole e il carattere del popoll e del tem- 
p ¡, e quando finalmente segnano i progressi della cí- 
TÍltá. Esse lianno tutte una particolar attitudine ad ot- 
tenere piuttosto Puno che Paltro di questi finí a seconda 
della loro índole e natura. L ’ archltettura e la música 
sembrano atte speclalmente a ritrarre i caratterí, slccome 
men soggette a certe materiall forme.

Confróntate í dlversí stllí archltettonící, dalle gigante- 
sclie molí delPEgllto alie svelte forme coríntíe, dalla so
lenne semplícitá dei templi dorlci alia sveltezza delle 
guglie gotiche, dalle pesantí colonne sorreggentí plü pe- 
sauti Irabeazloni che P indiano scava nella rupe, alie 
Tolanti tettoie cinesi, e vedrete quante svarlate forme 
riceva dal diverso sentiré degll uomlni 11 sempliclssimo 
conflltto di una forza che cornbatte la gravltá.

Portatevi ora col penslero a passegglare fra le díssot- 
terrate vie di Pompeia.

« A noi era nota >5 (cosí si esprime un dotto viag- 
glatore) « la storla política e militare degli antlchi. Nel 
« foro, nel senato, sui campi di battaglia conoscevasi il 
« romano^ raa qual fosse la sua vita domestica, quali le 
<* sue abitudini, le costumanze, tulto era dubbioso, in- 
« certo, ipotetico.

« A Pompeia Panticliitá fu tróvala intatla, inliera: se 
« ne cercano, se ne atlendono glí abitanti, che non 
« sembrerebbe trascorso un giorno da che se ne alíon- 
a tanarono

Tanto puo la vista di quciluoghÜ Che cosa manche- 
rebbe a compierne Pillusioiie? Una voce, un canto, una 
música di quei tem pl, per quantunque semplice e rozza
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íiidlpendeiite dalla materia o dalle convenzloni umane^ 
e ché perció stesso é un monumento da cui possiamo 
conoscere le piü intime graduazioni dei- sentimenti delle 
umane generazioni^ che quesearte, finalmente, puó di- 
venire in alcune círcostanze il testimonio piü sensibile, 
piü irrefragabile dei conflitti in cui dovette Tuomo tro- 
varsi nelle diverse epoche.

Né giova opporre che la música, essendo il linguaggio 
di pochi, e non del popolo, le dififerenze che presenta 
dipender debbono dallo sludio meglio inteso, dal genio 
piü o meno potente, da circostanze insomma tulle pro- 
prie delPartista compositore.

A combatiere tale obbiezione, ove ci venisse fatta, 
noteremo, in primo luogo, che Tartista, vivendo soggetto 
alie medesime influenze sotto cui vivorio i suoi conteni- 
poranei, ritrae necessariamente in sé stesso il carattere 
comune. Quiudi faremo osservare che il piü gran genio, 
per essere inteso e otteiiere Tapplauso del suo tempo, 
deve esserne il fedele interprete: e peró, ov’ egli pre- 
corresse un’ altra etá sarebbe riputato oscuro e freddo 
dai contemporanei, né avrebbe onore se non dai po
sten. Ció che accadde nelle scienze aC opernico, a Ga- 
lileo, a Vico e tant’ altri, accadrebbe puré nelle arti (28).

Che dobbiamo noi concludere? Che per giudicare la 
música d’ ogni tempo, d’ ogni nazione, ed assaporarne 
le bellezze, conviene farvi al)itudine, e , come dice il dotto 
maestro Fétis (o) porci nelle circostanze, nelle idee dei 
tempi in cui fu scritta: conviene insomma voler provare 
un altro modo di esistere, un altro tuono di sensazioui.

Né temiano asserire che la nostra musica^melodramma- 
tica non potrá toccare il suo sommo grado di perfezioue 
finché la música antica non sia resa universalmente nota.

(a) La rausiqiie mise á la portée do tout le monde.
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Allora solíanlo sará veramente sentlta la relazione ín

tima deU’ arte colla vita: allora Tartista compositore potrá 
con bella fusione del caratlere antico eolio stlle moderno 
daré una tinta vera ed originale aí fatti che si rappre- 
senlano nel dramma, ed essere inteso.

C ío che dicemmo parlando dei caiiti nazionali, ripe- 
tiamo per la música dei secoli trascorsi: le bellezze di 
quelli come di questa si trasfouderanno sempre invano 
nella música draramatica, se il loro tipo non é cono- 
sciuto.

Ma, fra tanta música delle passate etá, quale sciegliere, 
quale rifiutare come immeritevole di atteiizione?

Quella dei maestri piii celebrati, perché furono certa- 
mente i  migliori mterpreti del loro tempo ̂  quella poi 
del popolo riguardante interessanti avvenimenti, perché 
ne ritrae senza dubbio T índole e il carattere. Ecco la mu- 
sica da scegliere;, e fra questa la piü semplice e scevra 
da quelle complicazioni di cui tutto il pregio consiste 
nel difficile. Gli scrittori i quali di nulla meglio si pre
sero cura, che di far pompa de’ piü astrusi artifizii, do- 
vettero sempre sagrificare il sentiraento alia loro ambi- 
zione: scrissero dessi per sé, non per gli altri, né fu
rono mai gli interpreti della natura. Bastí loro di es
sere a quando a quando osservati nelle scuole di pretto 
meccanismo.

II richiamare a vita i capolavori della música antica 
dlverrebbe stimolo pei moderni scrittori a produrre opere 
degne di memoria', stimolo il quale va sempre piü man
cando essendosi fatta si breve la durata delle produzioni 
musicali, che poclii anni bastano a farle collocare fra le 
cose viete e fuor d’uso.

Chiamino puré i freddi calcolatori vanitá la gloria, 
non fará mai opera grande chi non vi aspiri. Erostralo 
arse il tempio d’ Efeso per lasciare un nome immorlale:
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pensate coqse gélida debba riusclre l'idea di rivere po- 
clii e tristi anni sulla térra senza lascuavi traccia di sel

§ ÍI.

I .\ MUSICA CONSinERATA «ELLA SUA UTILITa’  PRESENTE.

Nou é iiostra iutenzione di tessere ora un pomposo 
elogio di quesearte enumerandone i prodigios! eííetti non 
poco esagerali di cui son piene le storie. Se la música 
ebbe detrattori, ebbe puré prestantissimi e dolti uomini 
i quali e moUo la lodarono, e con parlicolare amore la 
coltivarono e ne promossero lo sludio. Essa é dono di 
Dio, e la sua potenza sulPumana sensibilitá non lia duopo 
di prove. Se negli antichi templ fu riputata attissima a 
dirozzare le nazioni ancor barbare, ad araniansarne la fe- 
ro cia , e a riunire gli uomini dispersi coi dolci vincnli 
della vita sociale, non é a credersi essere dessa diveriula 
inutile per 1’ avanzata civiltá in cui per nostra ventura 
ci troviamo. Pressato dai bisogni della vita, dalPegoismo 
e da tulte le passioni, Puomo non tarderebbe molto a 
inferocire, se a coltivare In esso i germi delle virtü so
cial! non avesse innanzi tutta una religione d’ amore, e 
dopo questa le belle arti, il di cui eloquente liuguaggio 
facendosi sentiré nel cuore, lo apre alie piü dolci afife- 
zioni^ ed ora colle imagíni delle pin care v irtü , ora 
con severe rappresentazioni lo avvia al bene.

Che ció sla ne fa testimonio la Religione istessa, la 
quale non isdegno ’giovarsi del niinistero delle arti ad 
ammollire gli uomini, a prepararli a riceverne i santi det- 
tami, e persuaderli a seguirli dócilmente. Chiamó rarchi- 
tettura ad innalzare maestosi tem pli, e li volle fregiati 
d'ogni piü bello adornamento, non tanto perché degni 
siaiio di quelPEssere, che ha per suó seggio l’empireo e
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per isgabello la térra ̂  quaiito perché destino oell nomo 
i senlimentl di adorazione dovutl al Creatore. Chiamo 
la pittura e la scultura a rappresentarvi fatti dlvini, e 
Teroismo dei raartiri, e T effigie di que’ TÍrtuosi che la 
vita consecrarono a pro deirumauilá, perché ne avessimo 
istruzlone ed esempio. Chiamó la poesía e Peloquenza a 
narrare ie meraviglle del Signore, ed abbellire le nostre 
preghiere onde piü fervide ascendano al trono dell’Al- 
tissímo. Chiamo finalmente la pompa delle sacre funzioni, 
e voll» associarvi la música, la quale ora semplice e se
vera iiel canto córale, ora adorna di tutti i suoi pregi^ 
ispiri devozione, gratitudine, amore per la Divinitá, in- 
nalzi i cuori e le menti ai piü puri aíFetti, alia contem- 
plazione, e dia agli uomini in térra quasi un saggio delle 
gioie celesti.

Escite dal templo, portatevi nel mondo, e troverele in 
ogni luogo esercitare le arti un benéfico influsso; e se 
alcun populo ne é privo ben potrete asserire glacersi an
cora nello stato di barbarie.

L e arti, e fra tutte la música, avvicinano gil uomini 
lontani per patria e per grado. L'artista valente non é 
straniero in nessuna térra: la fama precorre i suoipassi, 
é dovunque il ben venuto, si corre a ogui parte ad am- 
mirarne il talento, ad inebbriarsi delle bellezze cli’ei sa 
produrre, si vuole vederlo, parlargli, indovinare quasi 
come egli abbia potuto giungere a tanto. Lo stesso prin
cipe non isdegna scendere dal tron o, accomunarsi con 
lui e trattarlo con particolare confidenza e bontá.

L a  música non parlando airintelletto non puó mirare 
se non indirettamente al perfezionamento morale, la qual 
cosa abbiamo giá accennato. Per compenso é dessa la 
piü innocente, ed é per questo che fu in certo modo 
divinizrata altribuendola ai celesti come un eterno trat- 
tenimenlo che fa piü bello il paradiso.
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L a música apre il cuore alia sensibílitá, dispone la 
mente alia conlemplazioiie, acceiide, trasporta, abitua al- 
reserclzio delia vitalítá, e se ben diretta attutísce le pas- 
sloni e ci fa provare un tale accordo con uoi stessi che 
ben ci avverte di importanti veritá. Ma se frivola edac- 
coppiata a parole immorali ella pu6 divenire corruttrice 
del costume.
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Porremo fine al nostro ragíonare racconiamlando ai 
norelli arlisti di porre ogni studio onde afíiuare !a pro- 
pria sensibilitá, vero fonte da cui derívano le ispirazioni:

> Sentir di Par sentiré c la grand’artc.
« £  giunge al cor (]ucl suon, che dal cor parte >.

A questo fine conviene avvezzarsi per tempo alia coii- 
lemplazione di quanto vi lia di bello e nella natura, e 
nelle arti, e nel mondo físico, e md morale. L e  arti si 
giovano a vicenda, e la natura, che e di tulte il tipo 
primitivo, a tulte giova (29). Narra il Missirini che An
tonio Canova facevasi leggere le vite di Plutarco men- 
tre lavorava di scalpeilo. Questo egregio scultore, onore 
d’ Italia, ci e prova le produzioni delF artista essere mai 
sempre Tespressione del di luí carallere. Perché religioso 
e di costumi castissinii, superó ogul allro nei soggetti 
sacri, e i profani vestí di un’’ aura si púdica , sebbcn 
nudi, che é un incanto.

to
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íjiova all’ artista qualunquo ci sia la lellura cleípoeLí, 
(* della storía, ma giova in particolar modo, lutto clic 
puü disporre la seoslbllitá ad una commozione analoga 
al tema che debbesi Irattare. E  fama che Mozart, avanti 
di scrivere la sua gran niessa da Réquiem^  si facesse chiu- 
dere la notte in una Tasta e maestosa chiesa gótica. Vero 
o falso il detto, (che ben nol sappiamo) certo si é che 
sotto quelle silenziose volte non riscbiarate che dal fioco 
lume di larapade, il cui lento dondolare dá alie onibre 
prolungate un moto quasi di spettri^ che Pidea delle 
salme ivi sepolte fatta piü viva dal silenzio profondo non 
interrotto che dallo scriccbiolare di qualclie veccbio legno, 
sordo rumore che Peco delle vólle ripete e fa piü tetros 
che finalmente quelPorrore, quella solitudine (in cui chi 
si trova, deve sentirsi quasi abbandonato dai viventi) 
paragonata alP aspetto pomposo che forse poche ore 
prima presentava il tempio pei m oltilum i, e per le voci 
di numeroso popolo ora spente, é certo, dico, deb- 
bono scuotere qualsiasi piü torpente fantasía, e disporla 
a trattare quel sublime soggetto coi piü convenienti 
colorí.

Ma perché giovi il férvido immaginare e il profondo 
sentiré conviene posseder P arte a segno che questa sia 
fatta serva e ministra del pensiero. Perianto alio studio 
del sentimento deve precedere quello della parte técnica: 
il primo éPanima, il secondo é il corpo, e Punione del- 
Puna e delP altro puó sola formare quel fino accorgi- 
mento che clúamasi buon gusto, e che avverte sponla- 
neo di quanto conviene o disconviene. Accorgimento il 
(|uale insegna persino ad essere parcbi di liellezze o per 
non aíFaticare di troppo Palteuzione, o per non ledere 
alia veritá delP espressione.

Finalmente ricordisi P artista che il suo scopo non é 
riposto lid  solo dilctlo dei sensí. ma essere suo primo
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ANNOTAZIONI .

'(4) Strana cosa i  Vamorf E i  HUo «rt'eo,
TuUo dol nulla. Ponderoso e lievt;
Frivolo e grave; informe Caos d i vaghe 
Tremole forme, dello sguardo incanto:
Affetto indefnihile che V alma 
Solleva e opprime, (Ilumina ed offusca,
E  agghiaccia e incende, e riconforta e uccide.

Shaksfkare. Giulietta e Romeo.

Quanti afletti suscitatí da una sola passione!
(2) Sebbene passi notevole diíTerenza fra suono e ru

m ore, poiché, colpito dair impressione del prim o, il 
pensiero corre tosto a figurarsi un essere TÍvente, men- 
tre attribuisce il secondo piuttosto ad una causa raate- 
riale , tuttavia non basta alP intimo sentimento V idea 
destata dal primo. É  necessario definiré quest’ essere^ e 
perció , se non manifestasi altrimenti che col suoni, é 
duopo conoscere il carattere dei medesimi per poter ar- 
gomentare se quelP essere é accessibile al piacere e al 
dolore, e quale é il suo stalo attuale^ la qual cosa é 
sempre ignota fiiitanto non siasi dicbiarata una tónica. 
Tale potenza di dar luce e carattere agli altri suoni tutta 
propria della tónica fa si che in essa sola puó aver posa 
il sentimento, ué piü s’ inleude I’ espressione dei suoni
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ove di questa venga a perdersi Tidea. La tónica sta 
dunque al discorso armónico come il soggetto al discorso 
parlato.

(3) Per negare air armonía la facoitá di concorrere 
a ir espressione musicale non basta il dire, che i suoi 
modi sono determinati ed uniformi: converrebbe pro
vare che le sensazioni dalla medesima prodotte o síano 
prive di carattere parfcicolare, o che questo carattere 
emerga eguahnente dalla sola melodia. Entrambe queste 
cose sono assurde.

S i ebbero tuttavia un gran torto i puristi, 1 quali 
giudicando degli eíFetti armonici, soltanto coirorecchio, 
vollero restríngeme di troppo i limiti, escludendo tutto 
che non riesca soave. La música non é destínala sola
mente a molcere i sensi, e ¡i troj)po rigorismo doveva 
produrre, come infatti produsse, nulla meglio di una 
sfrenala licenza. Riferite P armonía al senso morale e 
troverete i giusti suoi confini.

(d3) La colpa del mal uso di moiti e molti organisti 
non debbesi ascrivere tanto ai medesimi, quanto a chi 
avéndo diritto e dovere di imporre loro le vere norme 
nol fa , e serve auzi ad eccitarli al male. Battoiio alia 
disperata il tamburone? Levate quel raobile dísarmo- 
nico... Abusano della música teatrale, sciegliendo quella 
che i bellimbusti canticchiano a memoria? Provvedeteli 
di buona música di cliiesa, e non permettelene altra. 
Sovrattutto poi non prendete i vostri giudizii da quei 
dilettanti i quali si spacciano per intelligenti, ma vanno 
alia Ghiesa per divertirsi e non per pi’egare.

(-l^) S i vorrebbe raccomandare ai nostrí pianisti di 
studiare un poco meuo T agilita che la grazia. Quel vezzo 
di prendere d’’ assalto un istromento, e ridurlo in pochi 
minuti a totale scordatura non é certo prova di sentir 
delicato.
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Del parí e da desiderarsi clie i compositor! di música 

per IMano adoltino uii íjeaere piii facile seguendo le 
trácele d iP ley el, di Clemeuli, ecc., ed ahbandoiilno una 
■volta le Tariazioni, le fantasie sopra motlvi altrui, ecc.

(-15) Cío puo sembrare uu paradosso a cbi non abbia 
provato ad accordare due cembali per suonarli insienie. 
Gli accordatori per6 ben sanno che due cembali posti 
al medesimo corista possono soddlsfare separatamente e 
non essere nel perfetto accordo fra loro in ogni tono, 
se prima non siasi fissato V egual temperamento.

(Í6) Fummo glk accusatl d’ errore in questa caratterí- 
stica del tonl (stampata nella Gazzetla musicale) e cen- 
surati per non averia data per intiero. Credlamo per 
tanto dover dlcliiarare, 1. )̂ aver voluto desumerla da 
osservazioni proprie, anziché copiarla: 2.®) uonriputare 
tanto difficil cosa lo accorgere quali toni meglio si con- 
vengano a date espressloni, da doverne stendere tutta 
la serie: o.°) e per ultimo non essendo tutte definiiiili 
con parole le minute graduazioni musicali, ccnvenlre 
assai meglio lasciarne indovlnare alcune che non isfor- 
zarsi a dirle assai imperíetlamente.

( j7 )  E  qul e altrove noi facciamo ranalisi delle ])as- 
sloni ta li, quali le Intese il poeta seuza entrare nel 
mérito dei drammi la cui lode o censura a noi non 
spetta.

(18) Ci facciamo leclto di dire Cappelletta  invece di 
C ah ah tta  benclié quest'ultimo sia plü volgarmentQ usato. 
Siamo d' avvlso che il secondo dal primo derivi per cor- 
ruzione del dialelto napoletano e romano, essendo noto 
che tanto in Rom a, quanto in ííapoli si pronimzia G ah- 
b a la  per cah ba la  e Q abhaletta  per cappelletta-

(19) Per maggior íntelligenza di questa produzione 
leggasi r  Angelo tlranno di Padova di Vittor Ilugo col- 
r  annessa prefazione.
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