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ALTEZZA SERENISSIMA 
ELETTORALE. 

Offer ta, ch'io vi^fo, 
A. S. J?., di quefto libro di Storia Mm 

Jicale, non e un tributo, che venga co> 
me a riconofcere o quella Mente ecceU 

Ja, con che si dirittamente rego late gli 

* * St* 
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Stati\, o quel gran Cuore, con che si 
dolcemente rapite i Popoli, o quelle tan* 
te altre luminoje Doti, che in Voi rtf* 
plendono, e che si fbrtemente eccitano 
la meraviglia a un tempo Jleffb e V amo* 
re di tutti. Non rifguarda neppure quell% 

alta ed effcace protezjone s che alle arti 
ugualmente che alle fcien%e accordate; 
le quali coll' erette Accademie, coi va* 
lorofi Profeffori, colle fpedi^wni degli 
Studiqji, colle Biblioteche, e in ogni 
altra guija sifelicementepromovete. Ten* 
de unicamente a riconofcere, e quafi a 
ringrazjarvi dell9 onor Jingo-tare, che a 
quejla fiefs' Arte Mificale vi degnate 
di compart ire, quando e ne prendete tan* 
to diletto, e ne volete Jempre e premia* 
te fee It a Copia di Profeffori, e (cib 
cH b piii) non ifdegnate Voi medefimo 
di toccarne eccellentemente i varj e-diffi** 
cili Strumenti, che t adornano. Quflo 

c quel-
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b quello, che ha principalmente animata 
la tenuitd mia a farvi quefta umile offer* 
ta . Se col generqjo animo voftro vi 
piacerd, come Jpero, di benignamente 
rifguardarla, io riputerb me Jleffo, e 
/ ' Opera miafelicijjima , e potrbjempre 
piii con profondiffimo rifpetto dichia* 
rar mi 

Di V. A. S. E. 

Umiliffimo, oflequiof-flimo, ed obMigarifl_mo Servltore 
J. Giambatijla Martini Miner Cenventtiale. 
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PREFAZIONE. 

A
L comparlre alia pubblica luce quefto fecondo To-

mo della Storia della Mufica, io ben veggo gia tal 
ammirazione generalmente eccitarfi, quale recar 
fuole .1* improwifa comparfa di cofa e lungamente 

defiderata , e altresi in vano fempre afpettata . Ne io certa
mente ho coraggio di biafimare come effetto di leggerezza 
si fatta ammirazione. Conciofliacche 1'effer fi fin'ora indarno 
attefa la continuazione di quefta Storia per un si lungo trat
to di tempo interrotta , che non folo aveva fatto concepire 
un forte timore , ma forfe anche fvanire ogni fperanza di 
piu averla; al prefentarfi poi tutto in un tempo, e fuori 
d' ogni efpettazione quefto fecondo Tomo, era ben naturaie 
che il Pubblico ne dovelTe reftar forprefo, e trarne una giu-
fta, e ragionevole ammirazione. Quanto pero immune da 
riprenfione, e da biafimo riputar deefi una tale lorprefa, 
altrettanto mi giova fperare d' ottenere anch' io un benigno 
compatimento per la fin qui ritardata pubblicazione di que
fto f_condo Volume , toftoche faranno a univerfale notizia 
i giufti motivi di si fatto ritardamento . Molti , e forti 10 

5 a q u i 
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II Prefazjone. 
qui ne potrei addurre; ma piacemi unicamente in mia 
difcolpa di efporre ai faggi, e difcreti rifleffi del Pubblico 
c le molte , e gravi occupazioni indifpenfabili alia mia pro-
feffione , e le moltiflime brighe che non di rado o per con-
venienza , o per rifpetto convien addoffarfi, e quel che vale 
per tutte, e da fe folo e baftevole a giuftificare ogni mia 
mancanza, la poca fanita , che non mi ha permefla quella 
feria, e continuata applicazione, che ogni uno ben vede, 
quanto neceflaria fia in chi imprende a teilere Iftorie. Que-
ite giufte cagioni fpero che incontreranno 1' univerfale ap-
provazione , onde reftera pienamente di negligenza purgato 
quel lungo tratto di tempo trafcorfo dall' edizione del primo 
Tomo a quella di quefto fecondo. Cio fuppofto, e premefTa 
quefta mia giuftificazione , ch' era ben di ragione il premet-
tere per mio fgravio, e per quella finceriliima ftima che 
aver deggio, e che mi protefto d' avere per tutti coloro 
mallimamente che da gran tempo attendevano il profegui-
mento di quefta Storia, entreremo ora neiia materia che 
quefto Tomo comprende. Nella Prefazione del primo noi 
promettemmo dopo d' aver trattato della Mufica degli Ebrei, 
de'Caldei, e degli Egizj, di continuare la Storia colla defcri
zione della Mufica de' Greci, cosi richiedendo 1' ordine , e 
la ferie de' tempi, e in quefto Tomo appunto ne attendia-
mo la promefla. De' Greci, nazione che in progrefTo di 
tempo fi refe tanto celebre , e rinomata per tutto il Mon
do , fe vogliafi inveftigare 1* origine , per quanto vi fi impie-
ghi di ftudio , e di fatica non verra gia mai fatto di poter-
ne rilevare, o molto, o poco che abbia non dico del vero, 
nia neppure fembianza di vero; in si denfe , e folte ofcurita 
ella trovafi avvolta. Tutto cio che abbiamo di ftabile, e 
ben fondato per fentimento di S. Girolamo ( i ) , e di tutti 

i fa-

(r) Genef. cap. X. -v. i. Villi J af bet: Gomer, & Magog, & Madai, & J avan, 
& Tubal, & Mofoch, & Thiras. S. Hieronymus Quafi. Hebraic, in Genefim loc. cit. 
Japhet filio Noe nati funt feptem filii, qui polfederunt terrain in Afia ab Amano 
& Tauro, Syria, cceles & Ciliciae montibus, ufque ad fluvium Tanain. In Europa 
vero ufque ad Gadira, nomina locis & gentibus relinquentes: e quibus poftea iin-
mutata funt plurlma, caetera permanent ut fuerunt. Sunt aurem Gomer, Galata:: 
Magog, Scithae: Madai, Medi: Javan, Jones, qui & Greci: unde & mare Io
nium, &c. 
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i fagri interpret! (2) egli e , che Javan uno de' fette fi-
gliuoli di Jafet fia ftato il padre de'Jonii, i quali poi ap-
pellaronfi Greci. Ma qui tofto viene in campo, come nota 
il P. Calmet (3) , la gran difficolta che incontrafi nello fta
bilire cofa debba intenderfi per Jonia , e fin dove ella s' eften-
da , la quale difficolta per mancanza di veri , e neceflarj lu
mi fi rende graviffima a fuperarfi . Ai tempi d' Erodoto , fcg-
giunge il mentovato P. Calmet, appena i foli abitatori deli* 
Afia minore chiamavanfi Jonii , e gli Ateniefi , e molto piu 
gli altri popoli della Grecia fi vergognavano d* effere chia-
mati con un tal nome , benche per altro prima di quei tem
pi i foli Ateniefi, e le loro Colonie tali fi appellaffero. 
E" ben pero vero , che anticamente anche gli Achei, i Beo-
z ; , e i Macedoni nominati furono Jonii , come attefta Efi« 
chio £4) parlando de'Popoli delPAchaja, e della Beozia; e 
cosi pure Strabone che ftabilifce l'Agro Jonio nella Beo
zia ( 5 ) , e Omero nell' Inno in onore d' Apollo addomanda 

a 2 Jo-

(r) P. Augufl. Calmet in Genef, loc. cit. v. 4. Quoad Javan mira eft Interpre-
tum confenfio; ilium effe Joniorum patrem unnnimes alferunt. P. Marinus Merfen-
nus obferv. dr emendat. ad Franc. Georgii Venet. Problemata pag. 119. Quartus eft 
Javan a quo Graeci, feu Jones, ac proinde Athenienfes, licet fe uMro-xfsovai, feu 
primos hominum gloriarentur. fo: Mariana, Emmanuel Sa, Thorn. Malvenda in-
cap. X. Genef. 

(3) Loc. cit. Omnis autem difficultas in eo eft, ut jufta nominis hujus extenfio 
innotefcat_. Herodoti arvo (lib. 1.) nomen hoc proprium erat folis ferme Afiae Mi-
noris Joniis . Athenienfes eofdem , multoque magis caeteros Gra?ciae populos hujus 
nominis pudebat. Sed antea nomen hoc ad Athenienfes tantummodo, illorumque co-
lonias pertinebat. Verum tamen eft olim fuiffe Achaeis, Bceotiis, & Macedonibus 
commune. Da cio rilevafi, come convien diflinguere la Jonia degli antichi Greci, 
dall' altra Jonia dell'Afia minore , le Citta della qual Jonia , fecondo Tolomeo ( Geograph. 
lib. 5. cap. i.) fono, Smyrna, Clazomenae, Argenum promontorium . Quejla Jonia, 
a differenza della Greca, al dire del Magini ( Geograf. P. x. pag. 157. terg.) riguar
da il Marelcario, e 1'Ifola di Chio, dalla qual Provincia hebbe 1'origine la Fi-
lofofia Jonica. Oltra che ( foggiunge il citato Autore pag. 156.) parto. 1 molti huo-
mini preftantiflimi all'eta prifca , li quali moftrarono il flore della Greca lingua, 
che fu di tre forti, DORICA , JONICA, EOLICA, che 1'altre lingue di que.a 
Penifola erano ftimate barbare. E quefti tre vocaboli diedero pur anche il nome tt 
tre de' Tuoni, 0 Modi Greci, come a fuo luogo vedremo. 

_ (4) P. Calmet loc. cit. Hefychius teftatur Achajse, & Bceotiae populos antiquitus 
Jonios habitos fuiffe. 

(5) Lib. IX. pag. mihi 170. Antiquitus hanc regionem Jones habitabant, ut & 
Atticam nondum conditis Megaris. Ideoque Homerum horum locorum mentionem 
feorfim non facit, fed cum Athenienfes vocat "omnes Atticac incolas, eo nomine 
hos quoque compleiflitur atque cenfet: ut in Catalogo ait, 

Qui-



iv Prefazjone, 
Jonii gli abitanti di Delo (<5). In quefte ofcurita noi lafcie-
remo ad altri 1* indagare con piu di ftudio 1'origine de'pri
mi Greci, giacche" il noftro impegno non ci obbliga a fame 
maggior ricerca; e folamente riferiremo qui il fentimen
to de' piii accreditati Geografi . L' Ortelio (7) nella Geogra-
fia cosi fcrive. La Grecia, che Hellas da' Greci fi appella , 
quella deefi avere per ia prima, e vera Grecia, la quale 
Tolomeo ( 8 ) , Plinio ( 9 ) , Mela fji°)» •} Nicolo Gerbe-
lio ("ii) chiamano Acaja. Ed e certo altresi non folo preffo 
tutti gli Scrittori, ma ancora per teftimonio di Strabone 

Prin-

Quique itrbem pulchras tenuerunt molis Athenas : 
intelligendi funt etiam qui nunc Megarenfes dicuntur, una ipfi quoque turn ad hel
ium profe-ti. Cuius rei lignum eft, quod prifcis temporibus di&a fuit Jonia & Jas, 
& cum Hoinerus ait, 

Illic Bceotique, & Jaones 
Athenienfes fignificat. Hujus autem Jonije pars fuit etiam Megaris. Et quidem Pe-
loponefii & Jones, cum diu multumque de finibus difceptaffent,_ in quibns, & 
Crommyonia fuit, convenerunt. aliquando, & in loco de quo utrinque conftabat 
columnam pofierunt apud ipfum ifthmum: quae in parte Peloponnefum fpe&ante 
habebat hanc infcriptionem, 

Hare jam Peloponnefus funt, non Jonia: 
in parte autem Megaris obverfa, 

Haec non Peloponnefus jam funt, fed Jonia. 
(6) Homtrus Hymn, in Apollinem v. 141?. 

Sed tu in Delum Phoebe maxime ob!ec.as animum. 
Ubi tibi protradis veftibus Jaones congregantur 
Suis cum liberis ac venerandis uxoribus. 

(7) Geograph. Veter. Tabula. Graech five Hellas. Quae Latinis Gnecia eft, Gra_-
cis Hellas nominatur; fed hujus termini exteriores non ab omnibus iidem defcri-
buntur. Prima & vera eft ei quam Achajim vocant Ptolemarus, Plinius, & Mela; 
in qua Athenae, fpiendidiifimie omnium, tefte Atlienajo , quibus illucet Jupiter, li, 
bera urbs, ut Plinius earn vocat, nee indiga ullius praeconii amplius, tanta clantas 
fuperfluit. Conftat ta_ien, non tantum a vulgo fcriptorum , ki ab ipfo quoque 
Strabone Geographoram principe plures regiones fub Helhdis vel G<-aeci_: vocabulo 
comprehendi, uti funt Macedonia, Epirus, Peloponnefus, & cetera. Provincia* fub 
his nommibus contenra:: adeo ut univerfa Graecia tribus alluatur pelagis, Jonio 
nempe, /Egeo, & Libyco. verfus, con:inentem eos montes habet, qui Macedonian, 
a Thracia, Myfia fuperiore, & Dalmatia dirimunt. 

(8) Geograph. lib. 3. cap. XV. 
(9) Katur. Hiftor. lib. 4. cap. ?. 
{10) De Situ orbis lib. 1. cap. z, 
(11) Defcriptio Gracia Sophiani lib. r. de neminib. Gr&cia fag. 17 Graeci 

Hellenes funt nuncupati. quos fimul, non uno in loco, Homerus Myrmidones, 
Hellenes, & Acha_os nominavit. & pag. 30. Superius in Achieis diximus, Xuthi 
filium mitfe Jon em : qui occupatis a fe Athenis, totam Atticam Joniam, & Atti-
cos Jones appeilavit. 
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Principe de'Geografi (12) , che fotto quefto nome di Hellas, 
o fia Grecia molte Regioni fi comprendono, come la Mace
donia, l 'Epiro, il Peloponefo, e altre Provincie fotto di 
quefte , in guiia che tutta la Grecia da tre Mari venga ba-
gnata, cioe dall'Jonio, Egeo, e Libicoj e verfo il Conti-
nente abbia i Monti che feparano la Macedonia dalla Tra-
cia , dalla Mifia fuperiore, e dalla Dalmazia . E il Cluve-
rio (13) parlando della Grecia, due Terre, die'egli, dap-
prima con quefto nome di Grecia furono chiamate, che 
poi feparatamente una fu detta Taffaglia , e 1' altra propria-
mente Grecia . In appreffo quefto nome fi eftefe al Pelopo
nefo, a l l 'Epiro, a tutta la Macedonia, all'-Ifoia di Cre-
ta (14) . e a t u t t e *e lf°*e adiacenti alia Grecia, anzi pe-
netro ancora nell' Italia paffando dalla Sicilia a quella parte 
verfo la Calabria, che pofcia appellofli Magna Grecia (15) , 

e final-

(n) Geograph. lib. 9. pag. mihi 2.97. Phthiam quidam eandem cum Hellade five 
Graecia faciunt & Achaja : fcilicet partem effe totius Theifalise auftrinam , in duas 
divife portiones. Alii diftingunt. Equidem Homerus diverfa videtuf facere Phthiam 
& Hellada, fie dicens : 

Et Phthiam, claram formofifque Hellada nymphis. 
Item: Inde fuga folus pervafique Hellada latam, 

Et Phthiam veni . . . . . . . . . 
& alibi per Helladaque, Phthiamque. 
Ergo duo facit Homerus oppida, an alias loci incertum. 

(13) Philip. Cluverlus Introdutt. in univ. Geogr. lib. 4. trap. 6. Primilm enirtl 
Greciae nomine dida- fuerunt binae terrae , quae poftea feparatim altera Theffalia, 
altera Grascia five Hellas propria dida. Dein Grieciae titulo acceflit Peloponnefus: 
mox item Epirus, fimulque Macedonia tota : denique Creta infula, & quidquid 
infularum Grarciae adjacet. Strabo Geograph. lib. VIII. 

(14) Mr. Rollin Star. Antica T. %. pag. 460. L' Ifola di Creta, o di Candia e Ia 
piu grande fra quelle, che fono vicine alia Grecia. Eifa ha a fettentrione il Mar 
Egeo, 0 Arcipelago, e al mez„odl il Mar d'Africa. Le fue principali Citta erano 
Gortina, Cidone, Gnoflb: i fuoi Monti Ditteo, Ida, Corico. E' a tutti noto il 
fuo Laberinto. I Greci avevano -delle Colonic quafi in tutte queft' Ifole. Strabo 
Geograph. lib. X. 

(15) Cluverlus loc. cit. Quin etiam in Italiam & Siciliam, ut fupra didum eft, 
Gracum nomen ufquequ.que trarifiit, ubi Grarcia Magna: & item in Afiam, ubi 
Gra-cia Afiatica. &* cap. 18. lib. 5. Afia minor five proprie d i d a . . . . Regiones, in 
quas dividitur, funt hae; Phrygia , Myfia , Lydia & C.aria .- & quas Gra.cs: gentes 
in litore iEgao incoluerunt, iEolis, jonia, & Doris. Mr. Rollin loc. cit. Si ftabili-
rono anche nella Sicilia, e in una parte dell' Italia verfo la Calabria: che per que
fta occafione e detta la Magna Grecia. Ma il loro grande fhbilimento fu nell'Afia 
minore, e foprattutto neli' Eolia, Gionia, e Doride: Le principali Citta dell' Eoha 
fono, Cuma, Focea, Elea. Delia Gionia, Smirrte, Clazomene, Teo, Lebedo 
Coiofone, Efefo. Delia Doride, Alicarnaflb, e Cnido. Faufaniat Achaica cap, i. 

http://Gra.cs


VI Prefazjone 
e finalmente s'innoltro perfino nell'Alia minore, o fia Afia 
propria ( i 6 ) » onde poi fu detta Grecia Afiatica (ij)- A 
formare una giufta, e diftinta idea della defcrizione della 
Grecia, ficcome gioveranno di molto le Tavole Geografiche, 
cosi abbiamo creduto di far cofa grata a'noftri Lettori col 
prefentarne loro qui due (18) , una della Grecia antica, col
le anneffe confinanti di lei parti, e 1'altra dell'Afia minore, 
nelle quali potranno a loro talento rifcontrare le principali 
Citta, delle quali occorre far menzione in quefto Tomo 
della noftra Storia . 

Non e pero la fola origine de' Greci , che involta - fia 
fra tanta ofcurita, e incertezza, ma lo fono ugualmente 
tutte le altre cofe ancora appartenenti alia Storia di que* 
primi lor tempi. Per la qual cofa quanto ardua, e malage* 
vol fia f imprefa di chi fi fa a trattare o generalmente di 
tut te, o anche folamente di alcuna di loro in particolare, 
come appunto farebbe della lor Mufica, ce lo avvifa Dio

doro 

(16) G!o: Ant. Magini Geografia. P. %. pag. 154. Nel rimanente, i vecchj fece-
ro l'Afia doppia. MAGGIORE, o univerfale, che fu una delle tre parti del Mon
do allora conofciuto. PROPRIA, o minore, che e parte della maggiore, o una 
certa Provincia fingolare. 

(17) Strabo loc. cit. lib. _. pag. 88. Poft Italiam & Galliam reliqux funt partes 
Europse orienti obverfae, quas medias fecat Ifter fluvius. . . . ad dextram vero uni-
verfam Thraciam , Ulyricumque, Macedonian!, & ipfam reliquam Graeciam. Ante 
Europim fitae funt infulae quas diximus, extra quidem Columnas funt Gades, Caffi-
terides, & Britanica? & qua; funt ante Italiam ufque ad Aeoli infulas & Si
cilian!, circaque Epirum .& Graeciam ufque ad Macedoniam & Thraciam Cherrone-
fum . A Tanaide porro & Maeotide palude continenter jam partes Afia: fubfequun-
tur, quae intra Taurum dicuntur, ac deinceps quae extra. Ciim enim in duas par
tes Afia dividatur a Tauro monte , qui a Pamphyliae extremis ufque ad orientale 
mare pertinet apud Indos & Scythas ibi degentts, partes eas quae ad feptentrionem 
vergunt, Graeci intra Taurum vocant, quae ad meridiem , extra contigua: Maeotidi 
& Tanaidi partes, extra Taurum funt . . . . Verfus meridiem autem partim ab Hyr-
cano mari, partim toto qui inter id & pontum jncet Euxinum ifthmo, maxima Ar
menia: pars fita eft, & Colchis, & univerfa Cappadocia ufque ad Euxinum Pon
tum , & Tibarenicas gentes: item regio intra Halyn quae dicitur, continens ad Pon
tum & Propontidem fitos Paphlagones, Bithynos,-Myfos, & Phrygiam Hellefponto 
(ut folent yocare) imminentem, cujus eft etiam Troas; ad Aega-um autem mare, 
& quod deinceps eft, Aeolidem, Joniam, Cariam, Lyciam: in mediterraneis autem 
Phrygiam, cujus partes eft Gallogracorum quam appellant, Galatiam, & Epidetos, 
& Lycaones , & Lydos. 

(iS: Le due Tavole anneffe fono flate da me fcelte dalle Tavole Geografiche di To
lomeo pubblici.te da Gerardo Mercatore , come quelle credute piit chi are, e diftinte per 
rilev.ire le Provincie, i Mari, i Monti , e le Citta , delle quali ho fatto mtnuone nel 
prefente Tomo, e delle quali dovro ancora farlarc nel tsrM Tomo. 
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doro di Sicilia (19 ) , Iftorico, che per fentimento di Pli-
nio (20) non racconta baje, ne favoleggia all' ufo de' Gre
ci ( 2 1 ) . Tante fono, die'egli, e tanto fra di loro difcor-
danti le cofe narrated degli antichi Greci, e tante le favole 
dagli Scrittori ne'loro racconti inferite rapporto maflimamen
te a loro Dei , e Semidei, che difficiliffimamente fi puo giun
gere a fcoprire la verita dei fatti, e ftabilire il giufto com-
puto dei tempi. Per la qual cofa molti Storici, fra quali 
Eforo Cumeo Difcepolo d'Ifocrate, cosi pure Calliftene e 
Teopompo, che furono contemporanei, tralafciando di de-
fcrivere 1'origine de'Greci, e di quei primi tempi detti fa-
volofi, non 1'hanno cominciata che dai tempi del ritorno 
degli Eraclidi (22} nel Peloponefo, che accadde dopo la guer-

ra 

(i9)_ Biblioth. Hiftor. lib. 4. cap. 1. Non ignari fumus antiquitatum fcriptoribus 
ufu Tenire ut multa narratio ipforum non affequatur. Nam & rerum memoria: 
prodendarum. vetuftas, cum difficultate eruatur, magnam fcribenti perplexitatem 
affert. Et temporum notatio cum exada fupputationis argumenta non admittat, in 
caufa eft ut hiftoriam ledor adfpernetur. Difficultatem narrationis hoc etiam auget, 
quod quorum genus explicandum eft, heroum & femideum aliorumque virorum in-
gens fit varietas & multitudo. Et quod maximum tandem eft, omniumque abfurdif-
fimum, qui res geftis veterum atque fabuhs in litterarum monumenta retulerunt, 
plurimum inter fe difcordant. Ideo qui inter hiftoricos recentiores praecipui funt 
nominis, omilfa rerum prifcarum tradatione, proximarum aetatum rebus defcriben-
dis animum appulerunt. Namque Ephorus ille Cumaeus, Ifocratis difcipulus cum hi
ftoriam de rebus paflim geftis inftituerit, prioribus omiflis, ab Heraclidarum reditu 
exordium fcrib.ndi fecit. Ad hunc modu-.n Callifthenes quoque & Theopompus, 
qui eodem feculo vixerunt, a prifcorum relatione abftinuerunt. Nos contra quiim 
i 111 rem seftimantes , ut fufcepto fcribendi labore rite defungamur, omni vetuftatcm 
ftudio fumus complexi: plurimae enim res, eaeque maxime ab Heroibus ac Semi-
deis , aliifque viris illuftnbus perpetrate funt: quorum alios divino, alios heroico 
Sacrificlorum cuitu, pofteri (quod de omnibus praeclare meriti funt) affecerunt. 

(10) C. Plinius fecundus Natur. Hift. in Prafat. Apud Graecos defiit nugari Dio-
dorus. 

{21) Philoftratus apud Jan. Gru'erum Polyanthea. Pars r. pag. *j6z. parlando 
delle favole, cost Ji efprime: Ego vero, inquit Apoilonius, accommodations ad fa-
pientiam cenfeo Aefopi quam caeterorum fabuias. Qjae enim de Heroibus confida 
funt, de quibus tota eft materia poetarum, audientium aures corrumpunt, illicitos 
ac nefandos eorum amores referentes, ceu fratrum, vel fororum nuptias, & in 
Deos calumniam , & filiorum efus, atque illiberales aftus, & mutuas attercationes. 
Haec enim cum veluti gefta proferantur a poetis, homines ad amorem & zelotypiam 
inducunt, divitiarumque ac regni cupidinem, ad quam fibulae incitant. Clement 
Alexandrinus Stromatum lib. IV. pag. mihi J 56. Regum itaque laudes fabulis Theo-
logi mandantes , anaglyphicis defcribunt. 

(ii) Secondo Dioioro di Sicilia loc. cit. pag. mihi 161. non ritornarono gli Eraclidt 
nel Peloponefo che nell' anno del Mondo %Z62, Mr. L, Ellies du Pin Bibliotheq. Univerf. 

de 



vin Preja zione* 
ra di Troja ( 2 3 ) , nel qual tempo , per fentimento di Mr. 
du Pin , le cofe fi fchiarifcono di molto, e piii facilmente Ji 
pud foprire la verita; ma tutto cio che la precede e talmente 
mefcolato di favole , che egli e difficile il difcernere il vero dal 

falfo, 
Ne dee recar maraviglia , fe tante favole fi trovano ne* 

loro racconti. Bafta riflettere , che coloro , che ci narrano i 
fatti, e Ie altre cofe de'primi Greci fono Poeti ( 24 ) , per-
fuafi non folo di poter frammifchiare il favolofo col vero, 
ma ancora di doverlo fare per rendere piu leggiadre , e di
lettevoli le loro defcrizioni ; onde poi ne viene che poco 
curando la pura, e femplice verita de' fatti , le loro Storie 

re-

de Hiftor. lib. r. §. 8. Diodore de Sicile n' _tend ce temps fabuleux que jufqu 
„ la guerre de Troje; & en effet depuis la guerre de Tro;e les chofes s tfclair-
ciffcnt da.antage, & la verite fe peut plus facilement de*couvnr: mais tout ce qu 
la pr-cede eft tellement mele' de fables, qu' il eft difficile de difcerner le vrai du 

2UX (13) La pill comune opinione degli Scrittori flabillfce la caduta e diftruzione di Trojn 
nell' anno dalla creazione del Mondo 1810., avanti I' Era Crifttana 11S4. P. Petavius 
Rationar. Temp. pag. 35. P. Calmet. Cronal. pag. 341, . . . r 

(14) FUto. Alcibiades i. ex verf. Serrani pag. 147. T. t. Eft mmirum univerfa 
poetica senigmatum involucris obteda, ut quidem minime fit vulgaris nominis Hiam 
patefacere , & prarterquam quod etiam poetices natura hujufmodi eit, univerlim, 
dum ilia etiam in hominem cadit invidum , & qui non vult l nobis ammadverti, 
fed hoc unum laborat maxime, ut fuam celet fapientiam: mde_ emcitur ut res lit 
minim in modum cognitu difficilis, ecqua: fit poetarum fententia. Idem-de Republ. 
lib. x. p. 377. T. z hi enim ( Hefiodus & Homerus & cateri poeta) fa las quaidam 
fabulas eifinxerunt quas hominibus proponerent, & quae jam ohm invaluerunt, at
que etiamnum obtinent. Quas vero, inquit, fabulas narr.is, & quid in lplis re-
prehendis > Quod & primum & maxime reprehendendum eft; & praefertim quidem 
quum aliquis non verifimiliter mentiatur. Qiiid iftud eft? Quando ahquis naturas 
deorum & heroum importune & perperam fingit atque repraefentat _, nee bene de-
fcribit quales ipfi fint: veluti pidor qui nulla verifimilitudine ea pingit quae infti-
tuit imitari. Et haec quidem merito funt reprehendenda. fed quomodo dicimus & 
qualia ? Primum quidem, inquam, maximum mendacium in maximis rebus verfa-
tur: cujus commenti autor perperam & inepte mentitus eft: Hefiodus videlicet, 
quum ilia commemorat quae Caelo attribuit, ut ab eo gefta: & quemadmodum Sa-
turnus de eo fumfit paenas: & quid ipfe viciffim & fecerit & a filio paflus fit. Qua: 
etiamfi vera eflent, non tamen exiftimarem adeo facile eflfe commemorandaapud 
juvenes & imperitos, fed potius premenda filentio. Lattantius de falfa Religione 
lib. 1. cap. XV. Idem fcilicet de Jove, Liber, & Pan, & Mercurius. & Apollo, 
fecerunt, ac poftea de his ipfis fucceffores eorum. Accelferunt etiam poeta:': & 
compofitis ad voluptatem carminibus, in ca:lum eos fuftulerunt: ficut raciunt qui 
apud reges etiam malos panegyricis mendacibus adulantur: quod malum a Graecis 
ortum eft : quorus levitas inftruda dicendi facultate & copia, incredibiie eft quantas 
mendaciorum nebulas excitaverit. 
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reftino piene d* ofcurita , e d'incertezza ("25) . Quefta ofcuri-
ta , e incertezza, che trovafi nell* antica Storia de'Greci , in-
duffe Varrone (26) a dividere i loro tempi in tre Epcche. 
La prima dal Diluvio di Ogige (27) fino a quello di Deu-
calione, che per la molta ignoranza chiamo tempo ofcuro, 
e incerto. La feconda dal Diluvio di Deucalicne fino alia 
prima Olimpiade (28) , e quefto tempo per le molte favole, 
che vi fi rifcontrano, lo nomino favolofo. La terza final
mente dalla prima Olimpiade fino agli ultimi tempi, che 
poi appello tempo iftorico , perche da quefto punto comin-
cio a rifplendere la verita nelle Storie ( a p ) . Noi abbiamo 

b di 

(tj)_ Paufantas Mefen. cap. z. pag. mihi 283. Theffali vero & Euboeenfes 
(ut omnis ferme eft de Gra?ciae rebus controverfa hiftoria) ita inter fe diffident, 
ut ilh Eurytium (vicus eft hie aetate noftra prope defertus) Oechaliam prifcis tem
poralis urbem dicant fuiffe. Arcadic. cap. $3. pag. 707. Sunt fane Graccoruni feri
pta quum in plenfque, turn in iis maxime qua: ad gentilitates pertinent, inter fe 
dillidentia. Bc-otic. cap. 16. p. 743. Diffentiunt enim plerumque inter fe aliis item 
ae rebus plenfque omnibus Grseci. 

* < i 6 ) ^"forinus de die Nat. cap. 15. Varro tria difcrimina temporum elfe tradit, 
primum ab hominum principio ad cataclyfmum priorem, quod propter ignorantiam 
vocatur tigKoy Secundum a cataclyfmo priore ad Olympiadem primam , cuod. auia 
»n Ulo multa fitmlofa referantur, (ivri**hr nominatur. Tertium a prima Olympiade 
aa nos, quod dicitur ITOpiy.hr, quia res in eo geftae veris hiftoriis continentur. 

(17) 11 Diluvio d' Ogige per fentimento del P. Petavio, (Kationar. Tempor. p. i r . ) 
*-. calmet. (Cronolog. p. 3 . ) , Ab. Lenglet du Frefnoy (Tav. Cronohg. p. 15. ) , e dell* 
'omune ae Cronologi accadde nell' anno dalla Creazione del Mondo 1108. avanti V em 

tX' *79<S" anni ' " J J 1 ' d°f° {l DUuv!o univerfale. 
Tt,nr* A I°mm$°n

Lid'*t0 ntlle fue -*"»ota*<>on' ^a Cronaca del Marmo Arundel iano 
do 7A ZZ Z' Jlab!l>f" il Diluvio di Deucalicne nell' anno dalla Creazione del Mon-
ter' "v*"*' la predicaziont dell'Evangelic 1557. Il p. Petavio ( loc. cit. pag. rp.) 
v r i' ,". LfnZUt* (• loc* tit. ) lo ftabilifcono nell' anno del Mondo 1475.", e il 
i . ^aimet ( h e . cit. ) nel 1474. 

fior, ( . ?„v?" Ba!"fieT uPhflog. T. 6. pag. 3. Pour faire mieux enferdre cette divi-
dont'__.£?. v , 0 1 n d r e 1uck3ucs reflexions. La premiere, que par ce premier Deluge 
il_ _ / / i ^ a - r r ° " ' - I e ^ r C C . ^ " ^ e n t celui qui etoit arriv_ fous Ogy_.es, car 
ce I le

T;)
Corinoifl« lc« »en de plus ancien dans leur Hiftoire que Ie regne de ce Frin-

_*H«. _£, v ' qU
J
C C°.m™C 1 , ; H i f t o i r e d « Dieux regaidoit les temps hicornus, 

raif_n I - „ " 0 S 2-U d e s d . m i ; D l eux apparteroit aux temps fatu'eux, qui par cette 
r - T J l_ 2 i _ 1 P m m ^ ,CS t e n }F s &**&*** t a troifiene, cue j ' avois de*,a fai-

?Af I . 5 d e " tOuvrage , eft que cette divifion ne reprdoit que la Grece, 
r e m r f E l . EEi d e S R o i s ' . d e s Monarchies t a l l i e s , & ure hiftoire fui vie dans les 
ifnlJ n ? r c c s , P0/;"'01™1 'nconnus,& n* avoient pas metre encore l'ufngedes 
^anml" ?- m 3 ohlta6' c h e P°«r d°™er quelque vraifemblance * cette rCfexion 
L f_.?Eft p r ° U _ ' e r qUf V / r r o , " , g r o , ' o i t les AntiouitA des Peuples de l'Afie; mais 
l i £ ™ f ™ v t P a r l a fimP.'e expofition, & il re faut que ce Dilemme p u r le 
aemomrer. Ou Varron connotflbit ces Antiques, ou il les ignoroit; s'11 les igno-

roit, 

http://piy.hr
http://Ogy_.es


x Prefazjone. 
di buon grado abbracciata quefta divifione di tre Tempi in 
quefta noftra Storia della Mufica , e nel prefente Tomo uni-
to abbiamo tutto cio che di Mufica fpettante ai tempi ofcu-
r i , e favolofi ci e venuto fatto di raccogiiere da Poeti , e 
Filofofi Greci attribuito a' loro De i , Semidei, Eroi, e Uo
mini piu celebri fenza pero legarci a ftabilimento, e ferie 
rigorofa di tempi, perche ne la materia di cui fi tratta ne-
ceffariamente lo richiede, ne la difcordanza, e varieta delle 
opinioni lo permette, riferbandoci a trattare della Mufica 
Greca de' tempi certi nel feguente terzo T o m o , che non 
tardera molto, a Dio piacendo, a ufcir anch' effo alia pub-
blica luce. 

Che la Mufica fia mai fempre ftata da Greci in altiffi-
mo pregio, e in fomma riputazione tenuta, oltre la tefti
monianza di tutti gli altri Greci, e Latini fcrittori, agevol-
mente ancora rilevar lo poffiamo da quei che afferifce Dio
doro di Sicilia, cioe , che Bacco , il quale fu il Fondatore 
delle Scuole di Mufica difpenso i di lei Profeffori da tutti i 
pubblici pefi, e i di lui Succeffori che inftituirono le Adu-
nanze di Mufica, il di lui efempio feguendo, vollero immuni 
da ogni aggravio tutti coloro, che tal profeflione efercitava-
no ( 3 0 ) . 

Non ogni forta di Mufica pero rifcuoteva da' Greci si 
alta ftima, ma quella foltanto, di cui park Fabio Quinti-
liano, il quale dopo d' aver efaltata con fomme lodi la Mu
fica, cosi ripiglia il fuo difcorfo ( 3 1 ) : Benche gli efempj da 

me 

roit, j ' a i eu raifon de dire, que la divifion ne reguardoit que la Grece; s'il les 
connoiflbit, il n'auroit pas pu appeller en ge'n£ral temps inconnus, ceux qui ne 
1' e'toient pas pour les Afiatiques. 

(30) Diodorus Siculus Biblioth. Hift. lib. IV. T. r. pag. mihi 114. Quin Thyme-
licos etiam ludos hie inyenit, theatra exhibuit, & Muficorum acromatum fcholas in-
ftituit. Ad haec a publicis etiam muneribus illos abfolvit, qui in expeditionibus bel-
licis aliquid Muficae artis tradarent. Unde Muficos conventus pofteri inftituerunt, 
& ftudiis hifce deditos immunes effe jufierunt. 

(jr) lnflit. Orat. lib. 1. cap. 10. p. mihi -4.. Quarovis autem fatis jam ex ipfis, 
quibus fum modo ufus, exemplis, credam effe manifeftum, quae mihi, & quatenuS 
mufice placeat: apertius tamen profitendum puto, non hanc a me praecipi quae nunc 
in fcenis effeminata, & impudicis_modis frada, non ex parte minima, fi quid in 
nobis virilis roboris manebat, excidit: fed qua laudes fortium canebantur, quaque 
& ipfi fortes canebant, nee pfalteria & fpadicas (inftrumento da corda) etiam virgi-
nibus probis recufanda: fed cognitionem rationis, qux ad movendos leniendofque 
aftedus plurimum valet. 

^ -
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me citetti facciano baftantemente vedere di quale forta fa la 
Mufica, che tanto lodo , credo pero di dover dire , che non e 
gia quella, di cui rifuonano li Teatri de" noftri tempi, la quale 
con le fue laf civ e ed effeminate canzoni ha molto ccntribuito 
ad eftinguere in Noi, e foffocare tutte le reliquie , che forfe 
avevamo di virtu, e probitd . . . . Quando ioper tanto raccomando 
la Mujica, intendo parlare di quella , di cui gli Uomini corag-
giofi ed onorati fi fervivano per cantare le lodi de'ftmili a loro. 
Non pretendo ne meno di parlare di quegli ftromenti maleftci, 
li quali con le languidezze del loro fuono introducono la dili-
catezza, e la impuritd negli animi, e che debbono averfi in 
orrore da tutte le Per/one ben nate. Intendo io folamente di 
quell* Arte, che con diletto paffa al cuore per lo mezzo del! ar
monia , per rifvegliare le paffioni alia ragione, o per acche-
tarne fecondo il bifogno i tumulti ( 3 2 ) . E qui foggiunge Mr. 
Rollin (33 ) : Quefta e quella forte di Mujica , di cui li piii 
illuftri Filqfbf, e li piu prudenti Legislatori fra Greci face-
vano tanta ftima , perche addomeftica gli fpiriti piu flvatici, 
addolcifce la rozzezza, e ferccia de* temperamenti , purga i co-
ftumi, rende gli animi piu capaci di difciplina, unifce la Ci
vile Societd d" una maniera dolce, ed amabile, ed infmua dell* 
orrore per tutti que' viz;, che c inclinano alia dure^za, e alia 
grudeltd, e ci privano del bel carattere di Uomo. 

Cio premeffo , verremo ora a dar conto a' noftri Lettori 
di quanto in particolare in quefto Tomo contienfi . In effo 
tutta ia materia fpettante alia Greca Mufica de' tempi ofcu-
r i , e favolofi, di cui , come abbiamo actennato di fopra, 
ci fiam propofto di ragionare , e ftata da noi in nove Cap! 
diftribuita , ai quali unite abbiamo ancora tre Differtazioni 
fopra la Mufica de' Greci, che danno il compimento a que
lto Tomo. 

Nel primo Capo abbiamo efpofte Ie varie opinioni degli 
Antichi, e particolarmente de'Greci intorno all'origine delia 
Mufica , le quali effendo piu tofto poetiche idte, che verita 
di fatto, fono, come nota Mr. Rollin, belle cofe da dirf % 

b % ma 

(31) Appreffo Mr. Rollin nel Tomo XI. della Storia Antica pag. 44°. 
(33) Loc. tit. pag. 441. 

1 
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ma r Uomo ha avuto un piu eccellente Maeftro, cui e debt-
tore di tutta la fua gratitudine . V invenzione della Mufica , 
e degV Inftrumenti, ehe di quella formano una gran parte, 
e un dono di Dio, ficcome lo e la invenzione di tutte le altre 
Arti (34) . 

II fecondo Capo racchiude tutto cio di Mufica che ha 
rapporto agli Dei de' Greci. Non v' ha niente di piu ofcuro, 
e capricciofo dell' origine delle loro Divinita, e de' principj 
della lor Religione; si var/, e favolofi fono i racconti, ch'effi 
ne fanno (35)* Credefi pero per comun fentimento, che de* 
loro Dei , alcuni effi fe ne fingeffero ad imitazione de' 
Fenicj, Aflirii, Caldei ( 3 6 ) , e degli Egizj loro Maeftri, e 

al-

(34) Loc. cit. pag. 416. 
(35) Strabo Geograph. lib. io. pag. 311. Remotiora ab inftituto funt ea, quae 

ob vocis ambiguitatem hue referuntur Curetica & de Curetibus: quafi vero ad hos 
pertineant, qui Aetoliam & Acarnaniam incolebant: cum ab iis aaena, fimiliora 
fint eorun quae de Satyris, Silenis, Bacchis, & Tityris feruntur: tales quofdam 
genios admniftrofve deomm Curetes faciunt. Qui vero Cretenfes restradunt, Phry-
giafque, ii quibufdam facris minifteriis implicant. Curetes ciim arcanis, turn alias 
Jovis in Creta educationi puerili, & Matris Deiim facrificiis in Phrygia ac locis 
circa idam Trojae montem. Ingens eft diverfitas iftaruri narrationum : alii eofdem 
cum Curetibus ponunt Corybantes, Cabiros,_Idaeos, Dadylos, Telchines: alii co-
gnatos inter fe, & exilibus diftindos differentiis. Ut in fuinma dicam, ab omnibus 
furore quodam divino correpti & bacchantes defcribuntur, qui armata faltatione 
cum tumultu & ftrepitu, tintinnabulis, tympanis, armis, tibia, & clamore in fa
crificiis perterreant homines fub adminiftrorum fpecie: atque haec facra quodanamodo 
communii hibere pleraque cenfentur cum Sarnothraciis, Lemniis, aliifque compluri-
bus: ideo quod iidem omnium famuli perhibentur. Totaifta confideratio ad theo-
logiam pdtinet, neque a contemplatione philofophica eft aliena. Paufanias Corinthiae. 
lib. i. cap. 17 pag. mihi 148. Haec ego, & quae his funt fimilia de Dis vulgata, etfi 
vera neutiqinm exiftimo, non putavi tamen negligenda. 

(36. Diodorus Sicul. Biblioth. Hift. lib. 3. pag. mihi 143. Apud fe ( JEtbiopes) 
omnium primos Deum cultus, facr'ificiorum pompas & conventus folemnes, & alia, 
quae Numinis honori impendunt mortales, inventa tradunt. Hinc tam celebrem apud 
omnes ubique homines ipforum effe pietatem; iEthiopumque facra omnium gratifli-
ma elfe Numini, exiftimari. In teftimonium hujus rei adducunt omnium fere anti-
quiifiinum & in fumma aud.ritate hibitum apud Graecos, poetam, qui in Iliade 
Jovem , reliqudfque unk Deos in iEthiopiam ad facrum anniverfarium & commune 
epulum, apud iEthiopes fibi adoi-natum, proficifcentes, introducit: 

Juppiter iEthiopes hefterna luce revifit; 
Accedens epu'um, cundique ex ordine Divi: 

idem lib. x. pag. mihi 115. Chaldaei ergo Babyloniorum vetuftiflimi, eum in Re* 
pubjica ordinem tenent, quern iEgypti Sacerdotes fibi vendicant. Deorum enim cul-
tui addidi, per omne vitae tempus philofophantur, & prarcipuam ex Aftrologia 
gloriam nancifcuntur. Samu. Bochartus Geogr. Sacra lib. 1. cap. i». pag. 458. Inte
rim Laconia r.on videtur Phoenicibus fuiffe prorfus inacceffa. Saltern eos conftat 

Cy-
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alcuni, come Mercurio, Bacco, Vulcano (37 ) , e altri 
fra Dei piu celebri li pigliaffero dagli Egizj ftefli ( 3 8 ) , dai 
quali pure e ben facile il perfuaderli, che apprendellero an
cora tutta la loro Teologia , ftante il continuo fra di loro 
vicendevol commercio, e i viaggi intraprefi , e Ja dimora 
fatta in Egitto da' loro Filofofi e Sapienti, da Orfeo, Mu-
feo, Melampo, Dedalo, Omero, Licurgo, Solone, Pita
gora di Samo, Piatone filofofo, Eudoffo, Democrito Abde-
rita, Oenopide di Chio, ed altri iti cola- per apparare 
le leggi , le fcienze, e le loro arti ("39). Per far poi 
tenere dalle altre Nazioni per originarj i loro Dei ad-
dottati, e per gl' Inventori di tutte Ie Scienze, cangiarono 

b 3 no-

Cythera occupaffe Laconici finiis infulam, inter Thacnarum & Maleam promonto-
ria • A qua Venerem ideo Cytheream dici volunt. Hefiod. in Theog. 

OTI wpoaixupat KuSiipots , 
quia e mari emergens ad Cythera primum appuli t . . . . Paufanias in Atticis. Pri-
mis hominum Affyriis Uraniam colere contigit, & poft Affyrios Cypriorum Paphiis, 
Phcenicum illis qui Afcalone in Palaeftina degunt: A Phoenicibus autem edodi Cy-
therii eandem colunt. 

_ (37) Petr. Daniel Huetius Demonflr. Evang. Propof. IV. c. 8. n. z. p. mihi i$z. Cum 
his igitur praeponibus Mofis fama fuiffet fparfa in vulgus, Graeci ad fingendum & men-
tiendum proni multis earn perfperferunt fabulis, variafque Mofi Deorum & Heroum 
perfonas impofuerunt, quemadmodum a dodoribus fuis Phaenicibus & iEgyptiis 
jam ante fidum acceperant. Quinetiam Deos quofdam ad Mofis exemplar confi-
dos ab his fumferunt, Mercurium puta, Bacchum , ac Vulcanum , & Theologiae 
fuse inferuernnt. Quamobrem vere ab Herodoto, & Diodoro, & Eufebio fcriptum 
extat, illuftres quofque _Egyptiorum Deos ac Heroas fibi fumfiffe Graecos, fuofque 
feciffe. Clemens Alexandrinus Stromatum lib. z. pag.'mihi 394. Clarum eft ergo, 
omnes quoque alias virtutes, qua: fcriptae funt apud Mofem, praebuiffe Gra-cis prin
cipium totius loci moralis: magni, inquam, animi virtutem, & temperantiam, pru-
dentiam , & juftitiam , fortitudinem & tolerantiam , & honeftatem, & continen-
tiam , & , quae ea_ fuperat, religionem. 

(38) Diodorus loc. cit. lib. 1. pag. zr. Denique nobiliflimos (ajunt) cum Heroes 
turn Deos fibi vendicarunt Graeci, ut & Colonias ex iEgypto dedudas . Huetius 
Demonflr. Evang. Propof. IV. cap. 4. n. 4. p. izo. Apellationem vero hanc ex __igy-
pto tranfiiffe in Grarciam minime mirabitur, quicunque meminerit iEgyptiorumEli-
fcipulos fuiffe Graecos, totamque Graecanicam Theologiam ex iEgypto manaffe per 
frequentia gentis utriufque commercia, & crebras Philofophorum Graecorum pere-
gnnationes, & manfiones in ^gypto , condifcendse Philofophiae cauffa. Id faepe fa-
tetur Plato, fatentur etiam Plutarchus, Proclus, J..mblicus, & alii. . 

(39) Diodorus loc. cit. lib. 1. pag. $6 recenfendi nobis funt qui prifcis illis 
temporibus_, fapientia _& dodrina celebres apud Graecos, peregrinationes in iEgy-
ptum , ad jura & difciplinas gentis cognofcendum, fufceperunt. Etenim Sacerdotes 
iEgyptiorum Orpheum ; Mufaeum; Melampodem; Dardalum; Homerum poetam; 
Lycurgum Spartanum; Solonem Athenienfem ; Plator.em Philofophum , Pythagoram 
Samium; Mathematicum Eudoxum ; Democritum Abderitam ; & Oenopidem Chium'^ 
ad ipfos adventaffe, e facris commentariis referunt. 
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aoHie, e carattere agli fteffi Dei , e attribuirono a loro in-
duftria , e ritrovamento tutto cio, che dagli Egizj apprefo 
avevano , alterando, e offufcando la vera Storia con favole, 
e finzioni, e adattando la Cronologia alia loro Mitolo-
gia C4°)- C n e c h e fia P e r o dell'origine della loro Religio-
ne , e de* loro Dei , il noftro iftituto non porta di fame al
tre parole; ma folamente a noi tocca di favellare della 
Mufica, che da Poeti, e Filofofi Greci viene a loro Dei , 
attribuita, e quefto appunto e cio che in quefto Capo ab
biamo efpofto. 

Ne'feguenti Capi poi terzo, quarto, e quinto trattafi, 
nel primo della Mufica rapporto a' loro Semidei fj4I3> n e l 
fecondo agli Eroi Argonauti, e nel terzo agli altri Eroi della 
Storia favolofa, e agli Uomini piu celebri, che fiorirono 
prima del riftabilimento delle Olimpiadi . 

Nel Capo fefto fi fa menzione di alcuni altri Profeffori 
di Mufica de' tempi ofcuri anteriori ad Omero. Nei fettimo 
parlafi d' Omero, Efiodo , e degli aJtri che ci conducono 
fino al principio delle Olimpiadi. L'ottavo Capo comprende 
la Mufica ufata da' Greci ne' Sagrifizj , nelle Fefte , ne' Con
viti , nelle Nozze, e ne' Funerali. Nel nono finalmente ab-

bia-
i ... . .__. . . 

(40) Huetius loc. cit. cap. 8. n. 1. Cum enim Gra'ci primaevar rerum originis 
notitia aliqua a Phoenicibus, & iEgyptiis effent imbuti , a quibus & univerfos ho
mines Theologiae fuse principia petiifie affeverat Philo Byblicus, & egregios Mofai-
xx difciplinae fatus ab iis accepiffent, haec puerilibus fabulis ad fua tempora & coa?-
vos fibi homines accommodatis ita implicuerunt, quas nova fubinde figmentorum ac-
certione confequens aetas cumulavit, ut veritatem pene totam extinxerint, in den-
fiflimas certe tenebras demer fe r in t . . . . N. 18. Sed Gr&'ri Chronologiam ad Mytho-
logiam fuam accommodarunt. 

(41) Varie fono le opinioni intorno ai Semidei. Alcuni, tra i quali S. Agoftino 
riferito dal Giraldi, vogliono i Semidei diverfi dagli Eroi. Hi quidem , cos) il Giral-
di Hift. Deor. Sintag. I. pag. 18. Tom. 1. parlando de' Semidei, Hi quidem ab He
roibus, tefte Labeone apud Aurel. Aiiguftinum, diverli, & ante pofiti putabantur. 
Altri li confondono affieme, come VAb. Bannier. Mytolog. lib. z. des Heros T. 6, p. 148. 
'Les Heros , comme nous 1' avons de'ja remarque , ti' etoient point connus hors de 
Ta Grece, ou ieurs noms etoient Synonimes avec celui de Demi-DeUx. On avoit 
con^u de ces Homines illuftres 1' opinion la plus avantageufe, & on les regardoit 
Co'mme its perfonnes celebres par leurs belles adions, comme des efpeces de Ge-
ahts , 011 du moins des homines d'un faille bien au-delfus de la taille ordinaire. 
Ceil 1' idde qu' en donnent les Poeres; Homere fur-tout qui leur fait lancer des pier-
res que quatre hommes de fon temps n' auroient qu ' a peine levies de te r re . Les 
Hiftoriens en ont quelquefois parle comme les Poe'tes. Io ho abbr aci at a V opinione 
'de' primi, e percio ho p.irtato di loro come di perfone diverfe, egli ho comprefi in due 
Capi dijiinti. 
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biamo defcritte le Gare , e Giuochi Muficali praticati con 
tanta efattezza , e folennita da' Greci , e che furono loro di 
grande incitamento a renderfi si celebri, ed eccellenti nella 
Mufica. I piti rinomati fra quefti Giuochi erano gli Olim
pici, e per effere ftati i primi inftituiti (42), e per aver 
data occafione e motivo all'inftituzione degli altri, partico
larmente dei Pittici, dei Nemei , e degl' Iftmii di molto 
credito anch' effi preffo de' Greci . Gli Olimpici celebravanfi 
dopo quattro anni fcorfi, venendo il quinto, nel qual tem
po pure praticavanfi anche gli altri mentovati poc' anzi. 
Iftituiti furono quefti quattro Giuochi ne* tempi favolofi; 
poi intralafciati per qualche tempo furono di nuovo ripiglia-
ti (43) • Degli Olimpici ne fu Autore Ercole Nemeo, e 
riftoratore Ifito ( 4 4 ) , Apollo inftitui i Pittici ( 4 5 ) . ed 

Eu-

(4*-) Paufanias Arcadic. cap. z. pag. mihi <5oo. Nam Olympici lirdi, in quibus 
Jovem cum Saturno ludatum, & Curetas primos curfu certalfe memoriae proditum, 
quum ad ultimas fere hominum aetates referantur, eorum ego antiquitatem oratio
ne mea in dubium non revocarim. Idem Eliacorum prior, cap. 7. pag. mihi 391. De 
Olympicorum vero .udorum origine, inter Eleos ii , qui maxime prifcarum rerum 
tnemoriam confedantur, haec commemorant.; Saturnum primum omnium caeli re-
gnum obtinuiffe: ei in Olympia homines eos, quod Aureum genus nuncupatum 
eft ,_ templum dedicalfe. poft haec recens natum Jovem, Rheam matrem Dadylis 
ldaris, qui Curetes alio nomine appellati funt, commendaffe: veniife illos poftea 
ab Ida Cretae monte in Elidem: fratres hos fuiffe: quorum etiam nomina produnt, 
Herculem, Paeoneum, Epimedem, Jafium, & Idam. Herculem, ut qui natu maxi-
"mus erat, curfus certamen fratribus per ludum propofuiffe, vidoremque oleaftri 
corona donaffe . . . . Author igitur iftorum ludorum Hercules Idsus celebratur, a quo 
funt Olympii appellati.- & ob earn rem quinquennales effe placuit, quod fratres 
quinque numero fuere . 

(43) P. Eduard. Corjini Differt. Agonift. Oper. Argument. dr Synopjis Differt. I. n. z, 
Primam tamen Olympiorum originem hadenus incompertam , & obfcuram effe demon-
ftratur. Olympia, ab Hercule primum inftituta , Trojani belli temporibus excidiffe; 
mox ab Iphito reftituta, iterumque intermiffa fuiffe oftenditur; donee ab Olympia-
de , qua Coroebus palmam obtinuit, veluti prima, conftans, ac perpetua ipfarum 
feries inciperet. , 

(44) Paufanias Eliacor. prior, lib. j . cap. 8. pag. mihi 393. Poft Oxylum ( nam 
& hie ludos fecit) Olympia intermiffa funt ufque ad Iphitum. Ilia vero inftauran-
te Iphyto, proifus jam veterum ludorum obfoleverat memoria, quare fingulos, ut 
in eorum forte memoriam rediffent, ad eos quos ante celebraffent, addebant. Id 
ex eo _maxime perfpicuum eft, quod quantum continuatas Olympiades hominum 
memoria confequi poteft, curfus primum certamen, in quo vicit Eleus Coroebus, 
relatum eft . 

(45) P. Corjini loc. cit. pag. zo. Veterum teftimoniis erudimur quod Pythia ab 
Apolline, poftquam Pythonem, five ferpens, five tyrannus quidam ille fuerit, oc-
ciderat>, funt inftituta, Ovid. Metamorph. lib.. 1. v. 446. 

In. 
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Euriioco Teffalo, dopo d'effere ftati per buona pezza trafcu-
rati , gli riftabili ( 4 6 ) . Per la morte del fanciullo Arche-
moro , detto ancora Ofelte, introdotti furono i Nemei dai 
fette Capitani degli Argivi fecondo 1'opinione d* alcuni ("47), 
o da Ercole dopo d' aver uccifo il Leone Nemeo giufta la 
piu comune opinione, e da lui confecrati a Giove Nemeo (48) . 
Di poi ommelfi rinnovati furono nella LIU. Olimpiade (49) . 
Nell' Iftrao di Corinto ebbero ii loro principio i Giuochi 
Iftmii in occafione che Melicerta , detto poi Palemone , git-
tato in mare da Ino fua Madre fcampo la morte per opera 
d' un Delfino che lo prefe , e recoilo a falvamento fulla fpiag-
gia vicina (50) . Quefti Giuochi parimenti, ficcome gli altri 

in-

Inftituit facros celebri certamine ludos, 
Pythia perdomitae ferpentis nomine didos. 

Th. Farnabius in hunc loc. Sic poetarum , hiftoricorum, & Mythologorum, torrens. 
Vide & Scaligerum Poet. lib. i. cap. 23. A Diomede tamen Paufanias in Corinthia-
cis Pythia inftituta fcribit; ab Euryloco Theffalo, Pindari interpres. 

(46) Pindari Scholiaft.es apud P. Corfin. loc. cit. p. 30. Eurylochus Theffalus cum 
debellaviffet Cirrhaeos conftituit Certamen in Dei Apollinis honoiem . . . . Scho!iaftes 
a l t e r . . . . Pythicum Certamen inftituit Eurylochus Theffalus una cum Amphidyoni-
bus cum Cirh.eos debellaffet. 

(47) Paufanias Corinthiac. cap. 15. pag. mihi 144. Circa templum [ Nemei 
Jovis] cupreffetum : quo in loco quum nutrix Opheltem, in herba pofuiffet, a dra-
cone peremptum memorant. Sacra Jovi Nemeo Argivi in Nemea faciunt, eique 
certum ficerdotem deligunt: & armatis viris curfus certamina proponunt in ipfo 
Nemeorum conventu, qui per brumae dies celebratur. Ab. Bannier Mytholog. T. 7. 
pag. 197. 198. T. 8. pag. 103. 138. Ab Declauflre Ditlion. de Mythol. T. 1. p. no . 
T. i. pag. 478. 

(48) P. Corjini loc. cit. pag. 51. Plurimi [ Schol. Pind. Arg. 1. ] tamen ejufmo-
di Ludos non a feptem illis Argivorum ducibus, fed ab Hercule folum, poftquam 
Nemaeum leonem occiderat, inftltutos effe putariint; aut certe, cum veteres Ar-
chemoro confecrati fenfim obfoleviffent, Agones alios ab Hercule conflitutos, Jovi-
que Nema'o dicatos effe dixerunt, quemadmodum certe Pindari aetate Ludos illos 
Jovi confecratos fuiffe confpicimus [ Neme. II. verf. 8 . ] . 

Primum in Nemaeo 
Celeberrimo Jovis luco. 

Vide Jo: Leonicerum , *jj* Jo:: Beneditlum in Nemea Od, z. 
{49) P. Corflnus he cit. pag. jx. Fieri quoque fortaffe potuit ut Nemeaei Ludi 

prifcis illis temporibus vel liicerti temporis, vel pentaeterici folum fuerint; atque 
Olympiade LIII. trieterici decreti-fint; five potius cum ab Archemori, five,' fi 
malis, Herculis aetate vel inglorii, vel infrequentes illi fuiffent, Olympiadis LIII. 
anno I. florentibus Argivorum rebus, magnifice inftaurati, eeterifque facris Grae-
corum ccrtaminibus aequati fuerint. 

(50) Paufanias Attic cap. 44.p. ro8. Ino fe cum Melicerte, natu minore filio, de 
faxo , quod Moluridein petram appellant, .in mare praecipitem dediffe, quum natu 
majorem Learchum pater occidiffet: ac Athamantem quidem in uxorem & liberos 

fu-

II 
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intermeffi furono, e poi riftabiliti da Tefeo, e dedicati a 
Nctunno (51 ) . 

Tutti quefti Giuochi, avvegnache in progreffo pra
ticati foffero anche ne' tempi certi, e di vera ftoria, 
maflimamente gli Olimpici, che ferviron poi di Epoca per 
la Storia de' Greci, ad ogni modo benche traffero la loro 
origine da' tempi ofcuri e favolofi, per non ometter cofa 
attenente alia Mufica di que' tempi, abbiam creduto conve-
nevole al noftro affunto il fame anche di loro parola in 
quefto ultimo Capo del Tomo. 

Seguono ora le tre Differtazioni annunziate di fopra per 
compimento di tutta la materia di quefto Volume. Nella 
prima trattafi dell'univerfalita che attribuirono i Greci alia 
Mufica , ftendendola , e appropriandola a tutte le cofe create, 
che reputarono effer tutte un compofto di Mufica . Nacque 
in loro quefta credenza dal prender effi figuratamente la Mu
fica , che e un* effetto deir Armonia, per 1' ifteffa Armonia ; 
ond'e che per effo loro dov'era Armonia, eravi parimente 
anche Mufica. Quindi filofofando fopra la natura delle cofe 

crea-

furore impulfum, funt qui dicant ita facviffe: alii vero ira vehementer incenfum, 
quod uxoris nefario facinore immiffam refciffet Orchomeniis famem, ac fimul ab 
ilia de medio fublatum Phrixum putaret: atque omnino accidiffe omnia non divi-
nitus, fed novercae dolo, interpretaretur. Illam igitur tunc ajunt arrepta fuga fe 
cum filio in mare de Moluride petra abieciffe: puerum quidem a delphine exce-
ptum , quum in Corinthiorum Iftmum fuiffet expofitus, mutato nomine, ex Melt-
certe Palaernonem appellatum: eique quum alios habitos honores, turn vero Ifthmicos 
ludos decretos. 

_ (fi) P. Corfinus loc. cit. Differt. 4. pag. 8r. Cum Athamas Sifyphi Corinthiorum 
regis frater Learchum filium furore percitus occidiffet, Ino Athamantis uxor dolore 
correpta una cum Melicerta filio in mare fe praecipitem dedit. Melicertae corpus 
ad Corinthiacum Ifthmum a Delphino delatum, atque a Sifypho tumulatum fuit. 
Tunc Melicerta fub Palnemonis nomine inter Daemonas, aut Genios; atque Ino 
fub Leucotheaeappellationeinter Nereidas haberi coepit: acutrique, Nereidum juffu, 
funebris Agon ille inftitutus fuit: qui, cum in ipfo Corinthi Ifthmo perageretur, 
Ifthmiacus eft appellatus. Deinde vero, cum Sinis Neptuni filius, ac latrones alii 
confluentibus ad Ludos Graecis infefti forent, ipforum celebritas aliquandiu inter
miffa fuit; donee Thefeus fublato Smide veteres Ludos illos inftauravit, ipfofque 
non Ino , ac Melicertae, fed Neptuno potius Oceani, bimarifque Corinthi praefidi 
dedicavit._ Ac Ifthmiacos certe Ludos a Thefeo celebratos effe non modo Plunrchus, 
ac Pmdari Scholiaftes, fed Oxonienfis etiam Marmoris audor oftendit, qui varia 
Thelei facinon fimul complexus ait Ex quo Thefeus Ifthmiorum cer
tamen coiiftituif, poftquam Sinin occiderat. 

(Si) Plinius Natur. Hiflor. lib. z, cap. 109. Harmonica ratio, quae cogit rerum 
naturam fibi ipfam congruere. 
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create, e ravvifando in tutte una perfetta Armonia £52) per 
la maravigiiofa proporzione delle loro parti e fra di loro, e 
in ordine al Tut to , fomigliantiffima a quella che trovafi nella 
Mufica, ebbero percio a dire, che tutte erano un prodotto di 
Mufica. Cosi Pitagora quel celebre Filofofo dopo una lunga, 
e feria applicazione alio ftudio della Mufica, contemplando 
pofcia la natura di tutto 1' Univerfo, e fcorgendo in ogni 
cofa 1' antidetta maravigiiofa Armonia, affermo che 1' Uni
verfo era formato di ragioni Muficali (53) • Cosi pure oltre 
di lui anche Archita, Piatone, e tutti gli altri antichi Greci 
Filofofi furono di parere, che il moto delle cofe, e il giro 
delle Stelle non fi faceffe fenza Mufica, poiche Ie cofe tutte 
erano ftate da Dio create con una perfetta Armonia C54) • *®1' 
vifero per tanto la Mufica in Umana , Mondana , e Strumentah. 
Nella prima confiderarono tutto cio che vi ha di Fifico, e di 
Morale nell' Uomo ; nella feconda tutte le cofe celefti, e ter-
reftri; e nella terza tutto cio , che riguarda il Canto pro
dotto dall' umana voce , e il fuono dagli Strumenti. 

Siccome poi vanta la Greca Mufica qualita fingolari, e 
si ragguardevoli, che moffero gli Scrittori e Greci, e Latini 
ad efaltarla con fomme lodi, ed ebbevi per fino chi la chia-
mo un gran teforo, e beati riputo coloro, che ne tenevano il 
poffeffo (55 ) , quefte percio vengono da noi nella feconda 
Differtazione defcritte. Fra 1' altre pero, che meritevole la 
fefero di tanti elogj, fingolar pregio le accrebbe f effer ella 

uni-

(S3) Athen&us Deipnofoph. lib. r4. tap. 8. Etenim Pythagoras Samius tam ia-
clytus philofophus, ut multis indiciis patet, non perfundorie operam impendit mu
ficae, qui naturam univerfi muficis rationibus fabricatam fuiffe demonftret: atque 
adeo in totum prifca Graecorum fapientia muficae fuit addidiflima: quapropter Apol-
linem ex Diis, Orpheum ex Semideis fapientiflimos fuiffe, muficefque fcientiflimos 
autumarunt, & quicimque artem illam profiterentur, Sophiftas appellarunt, ut 
iEfchilus in his 

Deinde probe teftudinem pulfans Sophifta 
Studio mufices veteres admodum captos fuiffe liquet ex Homero, qui propterea 
univerfam poefim fuam canebat certis numeris, atque modis. 

(S4' Plutarchus de Mufica ex verf. Herman. Cruferii pag. mihi 744. Univerfita-
tis namque incitum fiderumque curfum Pythagoras, Architas, Plato, caeterique an-
tiqm philofophi haud abfque mufica fieri & confiftere affirmaverunt. Quippe cunda 
a Deo concentu effe referunt condita . 

(S;) Athenaus loc. cit. cap. ••. Magnus enim, 6 beati homines, quod Theophi-
lus citharoedus ai t , thefaurus, ac ftabiiis eft mufica, cdodis ac inftitutis. 
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univerfalmente creduta d' un grande incitamento alia virtu , e 
d' una fomma efficacia per imprimere negli animi fpezialmente 
de'Giovanetti orrore al vizio , e affetto all'onefto, e coflumato 
vivere. Per la qual cofa non dee recar maraviglia, fe tanta 
cura, e attenzione impiegavano i Greci nel far ammaeftrare 
la Gioventu nella Mufica, perfuafi , che non vi foffe mezzo ne 
piu poffente , ne piu opportuno per darle una virtuofa edu-
cazione C.6) • Dal che chiaramente dedurre poffiamo quanto 
diverfa foffe la loro Mufica da quella de' tempi noftri, e 
quanto piu perfetta della noftra, che tutta pur troppo d' or
dinario fi ferma nel folo diletto , e altro non cura che if 
piacere de' fenfi per mezzo del Canto, e del Suono. 

Refta ora a dire dell'altra, che e la Terza, ed ultima 
Differtazione, che pon fine a quefto Tomo . In effa efpofti 
abbiamo i maravigliofi effetti, che operava la Greca Mufica, 
e ci fiamo ftudiati di conciliar ad efli quella credenza, che da 
taluno vien loro contraftata. A tal uopo prodotto abbiamo 
e 1' autorita de' piii gravi Scrittori non folo Greci, ma anche 
Romani, e ragioni tali, fe mai non ci avvifiamo, da per-
fuadere ogni Uomo di fenno a preftar loro tutta la fede. Di 
quefti maravigliofi effetti della Greca Mufica altri rifguardano 
le paffioni dell 'animo, e altri i morbi del corpo. Rapporto 
alle paflioni, ella tal dominio fopra di loro efercitava, che 
maneggiavale a fuo talento, fufcitandole , e calmandole , come 
piii le veniva a grado, e quefto si pieno dominio fra i mara
vigliofi di lei effetti vien da noi in primo luogo dimoftrato. 
Seguon di poi gli altri rifguardanti i morbi del corpo, e 

que-

($6) idem loc. cit. Apud prifcos hortamentum ad virtutem mufica fuit. Plutar-
chus de Mufica ex Verf. Xilandri p. mihi 331. Porro autem ex his planum fit-, pri-
fcis Graecis haud iniuria id praecipuae curae fuiffe, ut adolefcentes mufica difciplina 
imbuerent. Horum enim animos exiftimabant muficae opera fingi atque concinnari 
ad decorum poffe. quippe quod mufica ut ad omnia, omnemque feriam adionem 
utihs eft, ita in _ primis ad bellica pericula. Quam ad rem alii tibiis ufi funt: ut 
Lacedaemonii, qui compofito agmine in hoftem vadentes, Caftoreum carmen prarci-
ru tibiis inftituerunt. alii lyra.- ficut diu fie ad pugnam profedos Cretenfes fe-
r u n t . . . . At enim apud antiquiores Graecos ne notam quidem ajunt muficam quae 
theatris inferviret: totam fcientiam illam deorum venerationi, adolefcentumque 
inftitutioni impenfam fuiffe: quod mm nondum theatre ullo apud iftos homines xdi-
ficato,_ mufica adhuc in templis verfaretar, deorum venerationi, & laudibus bono-
rum virorum inferviens. 

\ 
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XX Prefazjone 
quefti fono le guarigioni da varie corporali infermita attribute 
alia Greca Mufica, la quale era per loro una molto efficace me-
dicina. Contra quefte fpezialmente , come quelle che recano 
maggior ammirazione, muovon rumore i Contraddicitori, di-
chiarandole chimeriche e favolofe, e noi per lo contrario ci fia
mo ievati a loro difefa , e procurato abbiamo con fode ragioni 
di far vedere la infufiiftei.za delle loro oppofizioni. Ci prote-
itiamo pero non eflere noftro intendimento di farci malleva-
dori della verita di tutte Ie guarigioni riferite dagli Autori, 
e da noi in quefta Differtazione rammentate. Di quelle per-
tanto intendiamo unicamente di prender la difefa , che hanno 
riguardo ai morbi dei corpo, prodotti o da veementi alterate 
paffioni d'animo, o da umori agitati e fconvolti, o da altre 
si fatte cagioni. Quefte e non altre noi foftenghiamo meri-
tevoli di tutta la noftra fede, e ci lufinghiamo d' aver recate 
pruove valevoli a guadagnar loro ancora i' altrui credenza. Se 
poi ci fia venuto fatto di ottenere il noftro fine, ne Jafcia-
mo il giudizio ai noftri faggi, e difcreti I*ettori , riportan-
doci di buon grado al loro finiflimo , e fagaciffimo difcer; 
nimento. 

STO-
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Tempi antichi con Ie loro rifpettive Figure, e il valor di ciafcuna. 
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Per maggior' intelligenza della prefente Tavola, tre fono le maniere con le quali gli Antichi efprimevano il valor delle Figure, cioe M o d o , T e m p o , e Prolazione. 
La Maffima , e la Longa erano le Figure del Modo ; la Breve, e la Semibreve del T e m p o ; la Semibreve, e la Minima della Prolazione. 
La Maffima era la principal Figura del M o d o , e la Longa la fecondaria ; quando la Maffima era compofta di tre Longhe, chiamavaf Modo Maggiore P e r f e t t o ; ^ la 
Longa era compofta di tre Brevi , il Modo era chiamato Minor Perfetto,"/? di due Brevi , Minor imperfetto. 
Quando la Breve era compofta di tre Semibrevi , chiamavaft Tempo perfetto, fe di due Semibrevi, Tempo imperfetto. 
Quando la Semibreve era compofta di tre Minime , chiamavaft Prolazion perfetta, fe di due Minime, Prolazione imperfetta. 

Nella prefente Tavola le Colonne I. If. III. indicano le varie maniere con cui venivano dagli Antichi ejprtffi i Modi , ; Tempi , e le Prolazioni con le loro Perfezioni, e Imperfezioni. 
Fer altro non ft e pretefo di dare che un fmplice abboufzo della diverfa maniera di fegnarli, non fof ren do una femplice Tavola di efporre una materia troppo per fe vafia, e 
fier la varieta delle opinioni, e delle Scuole, fingolarmente dells due Nazioni Italiana, e Francefe; che fra di loro furono in non poche parti della Muftca varie, e difcordanti. 



v_ STORIA DELLA MUSICA* 
Dell* origine della Mujica Jecondo gl't antichi) 

e particolarmente Jecondo i Greci, 

V 
CAP. I. 

Arie fono le opinioni de' Greci fopra V origine del
la Mufica. Piatone crede, che il nome delle Mufe 
e della Mufica fia cavato da quello che dicefi 
juwod-ou , cioe cercare, o fia dalla inveftigazione, e 

dallo ftudio della Sapienza fji). Camaleonte Pontico, riferi-
to da Ateneo ( 2 ) , pretefe, che ad imitazione del canto 
degli uccelli prendeflero gli antichi uomini ad efercitar Ja 
Mufica. E di tal fentimento fu ancora Lucrezio ( 3 ) , il quale 

A ag-_ 
(1) Plato in Crat. ex verf. Ficini p. mihi 318. Mufarum vero & Mufica? no

men ab eo , quod dicitur (i£Si<a, ideft inquirere , indagationeque & ftudio fapien. 
tia: traflum eft. 

{%) Athensus Deipnofoph. lib. 9. cap. 10. Chamaleon Ponticus ait, prifcls 
hominibus repertam ac excogitatam muficam ab iis avibus, quse in folitudinibus 
canunt, ad earumque imitationem inftitutam fuiffe mufices difciplinam. 

($) Lucretius de Rer. Nat. lib. j . v. 1378. 
At liquidas avium voces imitarier ore 
Ante fuit multo, quam laevia carmina cantu 
Conceiebrare homines poffent, aureifque juvare. 



2 Storia della Mujica . 

aggiugne di piu , che anche dal fibilo de' venti effi uomini 
apparallero il dar fiato alle rultiche canne ( 4 ) . Alcuni ezian-
d io , fecondo che narra il Zar l ino, hanno avuto parere , che 

fa detta da Mwi) voce Egizia o Caldea , e da fjxoQ voce gre
ca; che r una vuol fgnifcare Acqua, e V altra Suono, quafi 
per il fuono deW aeque ritrovata ( 5 ) . II Padre Kircher fern-
plicemente dalla parola Egizia Moys ne ritrae 1'etimologia j 
e vuole che la Muiica foife trovata, e riltorata lungo le fta-
gnanti paludi del N i l o , per occafione delle molte canne, e 
papiri , che vi nafceano , e da' quali formavano gli Egiziani 
le lor piccole Trombe (f). 

In tale ofcurita, e diverfita d 'opinioni non fara vano 
il ricercarne qualche rifchiaramento ad ognuna. E primiera-
mente per ben rilevare l'efpofto fentimento di Pia tone, ba-
fta unire 1' accennato paffo con cio , cb_= egli medefimo fog-
giunge nel Timeo £7} . L' Armonia poi, la quale ha i movi
menti confacevoli, e congiunti a difcorfi dell' anima noftra , e 
utile air Uomo, che ft ferve delle Mufe con giudi^io , e non al 
puro piacere privo di ragione, come fembra u far ft al prefente, 
e percio dalle Mufe e data , affine che col mszzo di lei mettia-
mo in ordine il difcordante giro dell' anima , ed il riduciamo 
al concento a fe convenevole. Di qui chiaramente rilevafi, che 
Piatone parla , non tanto della Mujica Armonica, quanto 
della Mufica Morale , fervendofi per dimoltrare , ed eccitar 

que-

(4) Idem loc. cit. v. 1381. 
Et Zephyn cava per calamorum fibila primum 
Agrefteis docuere cavas inflare cicutas. 
Inde minutatim dulceis didicere querelas, 
Tibia quas fundit digitis puifata ..anentum 
Avia per nemora, ac iilvas laltufque reperta 
Per loca paftorum deferta, atque otia dia. 

(j) lnflit. harm. p. r. cap. 10. 
(-"> Mufurgia lib. z. cap. 1. pag. 44. At vero poft diluvium iEgyptii primi fue

runt 1 erditx Mufica. inftauratores. Hi enim a Chamo & Mefraimo filio ejus inftru-
di Muficam in tantum illuftrarunt, ut vel ab iEgyptio verbo Moys Mufica etymon 
fuam- fumpferit, eo quod ad ftagnantes Nili paludes, occalione arundinea? , papyra-
ceaeque fobolis (ex qua lituos fuos efformabant) ibidem copiose repullulafcentis, in
venta ac inikurata fit. 

(7) Plato, in Timdo ex verf. Ficim p. mihi 716. Atqui & harmonia, qua? motio-
nes habet anima? noftrx d:f:urfionibus congruas atque cognatas", hooiini prudenter mu
fe utenti non ad voluptatem rationis expenem, ut nunc videtur, eft utilis: fed & 
muiis ideo data eft, ut per earn diifonantem Circuitum anun<e componamus, & ad 
concentum fibi cangruu.ni reJigamus. 
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Cap, I, 3 
quefta del paragone e mezzo dell' a l t ra , come pub vederfi 
preffo tanti Autori , e fpecialmente Boezio ( 8 ) . Cio poi che 
riguarda 1'unione delle Mufe colla Mufica, il vedremo in 
apprelTo . 

Prima d'inoltrarci a dimoflrare, fe dal canto degli Uc
celli apprendeffero gli Uomini la Mufica, fa d 'uopo diftin-
guere le qualita del Canto si degli uni , che degli altri . II 
Canto degli Uccelli, che canori fon det t i , non ha dubbio 
alcuno, che e grato , e dolce all' udito , e benche vario fia 
fecondo le varie loro fpecie , diverfo e p o o in gran parte 
da quello degli Uomini ; imperocche ciafcuna fpecie d' Uc
celli canori forma certi intervalli fuoi particolari , i quali , 
come altrove fu accennato ( o ) , poffono piii tofto dirfi irra-
zionali, e incommenfurabili, grati folamente, perche con la 
delicatezza , e foavita della voce il fenfo allettano £ 1 0 ) , ma 
non 1' intelletto umano , che non puo formare alcun giudizio 
ne teorico , ne pratico della maggior parte degl' Intervalli 

A 1 da-

(8) De Mufica lib. i . cap. i . Mufica vero non modo fpeculationi, verum etiam 
moralitati conjuncla fit. 

(9) Star, della Mufica t. i . cap. i . pag. 9. 
(ro) Non v' ha dubbio , che fra tanti Uccelli canori , il Canto dell' Ufignuolo non 

fia il piii grato fopra il canto di tanti altri Uccelli, come ce lo defcrive Plinio ( Natur. 
Hiflor. lib. 10. cap. 19. Lufciniis diebus ac nodibus contimiis quindecim garrulus fine 
intermiffu cantus, denfante fe frondium germine, non in noviflimum digna miratu 
a v e . Primum tanta vox tam parvo corpufculo, tam pertinax fpiritus. Deinde in una 
perfeda muficae fcientia modulatus editur fonus: & nunc continuo fpiritu trahitur in 
fongum , nunc variatur infiexo, nunc diftinguitur concifo, copulatur intorto, promit-
titur revocato, infufcatur ex inopinato : interdum & fecum ipfe murmurat: plenus, 
gravis, acutus, creber, extentus , ubi vifuin eft vibrans, fummus, medius, imus. Bre-
viterque, omnia tam parvulis in faucibus, qua? tot exquifitis tibiarum tormentis ars 
hominum excogitavit: ut non fit dubium hanc fuavitatein p-ra?monftratam efficaci 
aufpicio , cum in ore Steficori cecinit infantis. Ac ne quis dubitet artis eife, plures 
fingulis funt cantus, nee iidem omnibus, fed fui cuique. Certant inter fe, palam-
que animofa contentio eft. _Vida_ morte finit fa?pe vitam , fpiritu prius denciente 

3uam cantu. Meditantur alia? juniores, verfufque quos imitentur accipiunt. Audit 
ifcipula intentione magna & reddit, vicibufque reticent. Intelligitur emendata? cor-

redio , & in docente quxdam reprehenfio. Da una cosi m'muta e precifa defcrizione 
del fingolar merito, che ha il Canto dell'Ufignuolo , fe ne rileva bens) che da effo ab
biano potuto gli Uomini apprendere e imitare, non gid la qualita degl' Intervalli, 
ma bensl il modo di produrre e condur la voce , fpecialmente in cib, che chiamafi dai 
Cantanti meffa di voce, 0 portamento di voce, fopra di che avvertl Pier Francefco 
Tofi [Opin. de'Cantori Ant. e Moder. p. 17. j Gli e pero un torto mani fefto, che fan-
no al Rofignuolo, che ne fu 1' inventore, da cui 1' umano ingegno non pud total-
mente imitar altro. 
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dagli Uccelli cantati ( I I ) . Al contrario 1'udito umano re
gola la voce, e i fuoni, fcorrendo per certi Intervalli, o 
per Serie, o per Salti, determinati da alcuni termini fiffi, 
e ftabili (12), come fono 1'Ottava , la Quinta, la Quarta , 
ed altri di una certa determinata mifura. Cio prefuppolto 
ne fegue effere affatto infuffiftente, fe non vogliamo dirla an
cora col Vofiio(_3) ftravagante, e affurda 1'opinione di Ca-
maleonte Pontico, che dal Canto degli Uccelli la Mufica ri-
conof:er debba la fua origine . 

Non tanto inverilimile pero ci fembrera, ogni qm 1 vol
ta prend.fi nel fuo vero fenfo quinto dei venti ci afferifce 
Lucrezio, dai quali eccitato viene il fuono delle canne pa-

lu-

(11) Franc. Salinas de Mufica lib. l. cap. I. pat*, i. parlando della Mufica in 
generate dire: Qux fenftim tantum movet, folo auditu percipitur, neque ab intelle-
d u confideratur ; cujufuodi funt cantus avium, qui audiuntur quide n cum voluptate, 
fed quoniam a nullo mentis fe.fu proficifcuntur. non harmonica ratione conftant, 
per quam ab inteiledu valeant confiderari - Unde nullas confonantias, aut diifonan-
tias efficiunt, verum innata quadam vocum fuavitate deledant. Quod fi in eis ali
quando harmonica intervalla deprehenduntur , id cafu potiiis, aut ex apntudine, ad 
imitandum fibi naturaliter infita , provenire cenfendum eft, per quam affuefad_? di-
fcunt cantus hominum imitari; ut Ffittaci, qui ex nimia audiendi frequentia loque-
lam imitantur tnunanam. Veruntamen ha?c Mufica irrationalis eft, ut feafus ipfe, 
quoniam folum ab irrationalibus animantibus conficitur, nee proprie Mufica dici po
teft. Non enim aliter aves canere, quam aquae, & prata ridere dicuntur. Et Mufi
ca in genere rationalium conftituitur. 

( i l ) Riferifce il P. Kircher Mufurgia lib. i. cap. 14. $. 1. t. I. pa'*. z6. 17. Per 
relz,ione del P. Gioanni Toro della Compagnia di Gesli , Procuratore della Provincia 
del nuovo Regno in America effervi in quelle parti un Ani.nale q-iadrupedc della 
grandezza d'un Gatto, chiamato Haut , 0 fia Pigrizia per Li tardita del di lui mo
to, il di cui canto e del feguente tenore. Vocem ab hac beftia non edi nifi nodu , 
eamque prorfus prodigiofam; Nam interrupta duratione unius fufpirj feu femipaufae 
voce, per fex graduum vulgaria ilia intervalla afcendeado defcendendoque tirones 
prima Muficae elementa , Ut , r e , mi , fa , fol, la; fol, fa, mi, re , ut, intonantes, per-
fede refert; i taut Hifpani, dum primo oras illas tenerent, noduque huufnodi voci-
ferationem perciperent, homines Muficx noftr_? prxceptis imbutos fe audire arbitra-
rentur. Ab incclis didum eft H A U T , non alia de caufa, nifi quod per fingulos 
gradus intervalli fexta? repetat hanc vocem, H a , ha, ha , ha, ha, &c. Prefl.ua. 
qualunque vogliafi fede a quanto vien riferito , non fe ne pub dedurre al piii , fe non 
che la Natura abbia dato a queflo Animale un Canto molto confimile , percio che ri
guarda la ferie degl' Intervalli, al Canto dell'Uomo , ma non gia mai, che V Uomo 
da un tale Animale il Canto abbia potuto apprendere . 

(131 Ger. Joan. Voffius de 4. Art. Popular, cap. 4. $. 4. Ac primum de Origine 
( Mujica.) videndum. Nee enim degunt, qui aves ofcines cenfeant homini ad cantum 
pra?ivilfe. Ha?c fententia eft Camaleontis Pontici; cujus verba apud Athenarum re-
perias lib. IX. Ac favet Lucretius iis, qua? de Mufices origine cecinit lib. V. Neque 
id magis eft abfurcum, quam quod himndini acceptam ferunt artem aedificandi: 
aranese artem texendi3 &c. 

http://prend.fi
http://Prefl.ua


Cap. I, 5 
luftri ( 1 4 ) . Quefte per fe fteffe non fono fe non che 31 cor
po fonoro, ed i venti col loro moto la cagione eccitante 
f a r i a in effe racchiufa , onde per mezzo del moto dai venti 
cagionato s' eccita il fuono nelle canne, Dalche fe ne puo 
dedurre non gia 1'origine della Mufica in generale , ma al 
piu della fola Mufica ftrumentale artificiale, fingolarmente da 
fiato ( 1 5 ) , e rapporto pure a quefta parte di Mufica , la qua
le , come vedremo in appreffo, e porteriore di molto alia 
naturaie ( 1 6 ) , puo avere qualche probabilita 1'opinione an
cora del P. Kircher. 

Che la Mufica pofcia, fecondo il parere d 'a lcuni , al ri-
ferire del Za r l ino , debba la fua origine al fuono del l 'acqua, 
benche un tal fentimento a lui non difpiaccia , perche fon-
dato full'autorita del Boccacio , e di Varrone ( 1 7 } ; ad ogni 
m o d o , confeffo il ve ro , io non veggo nel fuono dell 'aeque 
alcuna analogia col fuono della Mufica , per cui a quefto 
aver poffa dato eccitamento , e origine; ne fo comprendere 
fu quale fodo fondamento appoggifi quefta fua opinione. Ma 
pure quand' anche al fuono dell 'acqua donar fi voglia qual
che influenza nella Mufica, quella al piu accordare fe le po
t r a , che al fuono delle canne paluftri eccitato dai venti ab
biamo accordato di fopra , cioe rifpettivamente alia Mufica 

Stru-

(14) L. Apulefus Metamorph. lib. 6. ad ufum Delphini pag. 184. Sed inde de 
fluvio Mufica? fuavis nutricula, leni crepitu dulcis aura? divinitus infpirata , fie va-
t cinatur Arundo viridis. Interpret. Joan. Fiori di. Verum canna virens jucunda nu-
trix Muficae, afiata divinitus tenui fufirro lenis venti, fie loquitur ex ipfo flumine. 

(15) Gafp. Birtholinus de Tib. veier. lib. 1. cap 3. Cafui potius fortuito inven-
tionem hanc adfirribit Lucretius lib. j . calamos nempe a venti. agitatos prius fib.lum 
emifiife. ac poftea in locis paludofis id a paftoribus obfervatum dedilfe occafionem 
inventioni. Plut-irco de Fluvi'-s pag. 1154. con un altro confimile fatto , parlando del 
Fiume della Frlgia detto Marfyas , ci conferma il fin qui detto . Crefcit in illo fluviO 
herba Aulus, ideft, tibia d ida , quae fi ad ventum moveatur , dulce melos refonat, 
Ut refert Dercyllus libro primo Satyricorum . Piii fotto efporremo la favola di Pane, 
e Siringa coerente a quanto abbiam detto. 

(16) Ger. Jo: Voffius de Arte Poet. Nat. cap. 3. At cui verifimile fiat, cum jam 
turn Mufica fuerit, quae manuum indiget minifterio, non antea ea obtnuilfe, quae 
ore exercetur? Eft enim ha:c limplicior, ac prior natura, ut tempore etiam priorem 
efle, credibi-e fit. 

(17I Zarlino lnflit. Harmon, p. 1. cap. 10 quafi per il fuono dell' aeque ri-
trovata [ la Mufica ] : della quale opinione fu Giovanni Boccaccio nei Libri della 
Genealogia de. De i . E in vero _on mi difpiace; perciocche e concorde alia opinion 
di Varrone, il qual vuole, che in tre modi nafca la Mufica ; 0 dal fuon delk aeque; 
0 per ripercuffione dell'aria; o dalla voce. 

ii 1 1 ' 
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Strumentale da fiato, e non gia mai alia Mufica generale.' 
Per la qual cofa concludiamo effere cofa affatto vana , e inu« 
tile il voler ritrovare 1' origine della Mufica nelle voci degli 
Animali irragionevoli , o nel fuono delle cofe infenfate . 

Conobbero i greci Filofofi effer tanto antica la Mufica, 
quanto 1' Uomo ifteffo, ed effergli ftata conceduta la voce 
dalla natura, non folo per efprimere i concetti dell 'animo, 
ma anche per diiettarlo col canto C 1 ^) ; onde non poterfi 
meglio ritracciar 1'origine della Mufica, che nell'Uomo iftef
fo , la qual Mufica percio , a differenza dell' Artificial , fu 
chiamata Naturaie (19) . Non contenti pero di quefto i Gre
ci , vollero in oltre effere ftata creata qualunque cofa terre-
na , o celefte con proporzione armonica , e quindi in qua
lunque cofa ritrovarfi la Mufica , e percio divifero la Mufi
ca in Umana , Mondana , e Strumentale, come in una Dif-
fertazione a parte fiamo per dimoitrare. 

Canon. Congenita hgc trio, sunt. 

±t=fr t 
ZPraanm 

apu3 

¥ #-#-# 
l_i_E_: ^mw *=p 

Ctanorum. instar varfL modi sunt accinen - - di . 

Muft* 

(i8) Dionyf. Halicarnaffeus..... vifus fum obfervalfe, naturalem quandam ineffe 
omnibus inclinationem, & familiaritatem ad percipiendos concentus, & numerorum 
concinnitates. Cicero Tufc QuAfl.... quoniam ipfam (Muficam) hanc natura parens 
impertifle animadvertitur, quo tranfmitti laborum onus moleftifllmum proclivius 
polfet. 

(19) Zarlino loco cit. cap. J. P. D. Gio: Mar. Artufi Arte del Contrap. p. 1. 

o 



Mujica de Tempi favoloji per rapporto alle It 
Divinitd. 

•oro 

CAP. IL 

ESpofto quello, che gli antichi, e fingolarmente i Greci 
hanno intorno all' invenzione della Muiica creduto, 
ora , fu V orme degli Scrittori piu celebri, parleremo 

de'tempi chiamati ofcuri, e favolofi , riferendo quanto de
fcritto ci hanno della Mufica di quei tempi, e dei loro fup-
pofti De i . 

Di diverfo genere furono appreffo de'Greci Ie Divinitd, 
alcune celefti, altre terrertri, parte animate, e parte inani
mate ; e fra le animate alcune ragionevoli, ed altre irragio-
nevoli ( i ) . Di alcune fole celefti, ed animate, e ragione
voli ci porge occafione la Storia della Mufica di efporre i 
fatti , ficcome ad effa riguardanti, lafciando la cura ai Mito-
logi di diftinguere fra le ragionevoli, le terreftri, le cam-
peftri , le inferne, le marine, ed altre, colle varieta de'lo
ro nomi; e pariarne piu minutamente, e per diftefo. 

Fu 

(i) Hefiodi, Orphei , & Prodi Hymni. M. T. Ciceroni's de Natura Deor. LaBant. 
Firm. Divinar. lnflit. Ger. Jo: Voffius de Theolog. Gentili. Julian. Aurel. de Cognomin. 
Deor. Gentil. Gyraldi de Diis Gentium, Ab, Banier- Mytbol. des Fabl. 

*\ 
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Fu ta le , e tanta la ftima, che della Mufica ebbero i Gre
c i , che al riferire di Plutarco, in ogni guifa dee effer tenuta 
in pregio , per effer invenzione de gli Iddii. Et dagli antichi 
e ftata, ficcome ogni altra forte d'ammaeftramento, trattata 
riverentemente ("2). Percio il p r i m o , che fra quefti Dei ci 
porge qualche fatto alia Mufica fpettante e Giove ( 3 ) , ono-
rato e creduto D i o , e Padre degli De i , e degli Uomini ( 4 ) ; 
il quale , per fentimento de 'Cronologi , fiori non molto Ion* 
tano dai tempi del Patriarca Abramo ( 5 ) . Tra le favole rac-
colte del terzo Giove figlio di Saturno, e di Opi ("chiamata 
anche Rea , Cibele , Gran Madre , M.idre degli D e i , Bere-
cintia fj5_) ) Giovanni Boccaccio ( 7 ) ci rapporta , che in un 
medefimo tempo infieme con Giunone partorito, acciocche dal 
Padre non fojje ammazzato , fecondo il patto fatto col fratello 
Titano , fubito , che fu nato dalla Madre fu mandato in Ida 
monte Crete fe ad effr allevato , et ficcome alcuni vogliono , rac-
com.;ndato ai popoli Cureti, ovvero come altri dicono, ai Dat-
tili fdei ., , v aggiungono , ch' egli da quelli fu port at 0 in un 
antro del monte Ida: dove quello . ficcome i fanciulli fanno, 
piangendo , eglino , acciocche non foffe fentito , facevano ffrepiti 
con timpani., ftudi, et altri ftrumenti. Al cui fuono fecondo la 
loro ufanza , adunandof I' api , ftillavano nella bocca del fan-
ciullo il mele (8_). 

Da quefto racconto, tralafciando tutto c io , che d' iperbo-
lico poffa effervi frammifchiato , quello che di certo rilevare 
pofiiamo , fi e la femplicita della Mufica appreffo de' primi 
Grec i , nazione, la quale fe giunfe nello ftudio delle Science, 
e delle Arti all' ultimo grado di perfezione , e a divenire la 

fuo 
• I I I H 1 . , . | n I I I ! I I I . 

{%) Plutarco della Mufica trad, da Marc' Ant. Gandini. 
(31 Virg. Eccl. 3. v. 69. Ab Jove principium Mufae Badius Afcenfius in 

hunc loc. Ingrediens itaque ( ut juifus erat Dauuetas ) muficum certamen, exorditur 
ab Jove, quia is fummus Deorum habitus fit, crediderintque etiam Ethnici, fine Deo 
adiutore & pra;fide, nullum rite fundari exordium. 

(4> Hefiodus Deor. Gerter. v. 47. Cicero loc. cit. lib. %. Natal. Com. Mythol. 
lib. i . c. 1. 

(j^ Vedi gli Autori citati al num. (1) e I' Ab. Lenglet du Frefnoy Tav. Cronol. 
della Star. Univ. Sacra Prof. p. 1. trad, dal Francefe . 

(<S> Gyraldus Hiftor. Deor. Syntag. 4. pag. r j i . Seq. Nieuport Rit. Rom. fell. 4. 
cap. 1. 5. i5, 

(7- Jo: #oecatius Geneal. Deor, lib. n . cap. I. 
(8) Ger.ealogia degli Dei di Gio. Boccaccio trad, per Giufeppe BetuJji. 

• I to_ 



Cap, II. $ 
fciiola del genere umano ( 9 ) . a tanto perb non giunfe, fe non 
dappoiche dirozzata fi riduffe a coltivare infieme col culto 
de'talli Dei Ie Scienze, e le Arti dagli Egizj, e dai Fenicj 
apprefe(io). Semplice per tanto convien che foife in que'pri
mi tempi la loro Mufica, imperocche col Canto non uniro-
no che foli ftrumenti da battere, come Cembali, Timpa
n i , e fomiglianti ( n ) . 

Superati, e vinti che ebbe Giove i fuoi nemici, e ren-
duti in progreffo di tempo piu umani e colti quei Popoli , 
de' quali ufurpo il dominio, fi, videro pofcia nafcere, e 
fiorire per mezzo d' Apollo , e degli altri Dei fuoi figli le 
Scienze , e le Arti , e fopra tutto la Mufica , come la piu 
capace ad ammollire la rozzezza di quei Popoli. 

Vollero aver parte nella Mufica anche le Deita d' altro 
feffo f j n ) , fra le quali fi diftinfe Minerva , chiamata Pallade, 
che^T dice nata dal capo di Giove (13) , Dea della fapienza , 
della guerra, e delle Arti ( 1 4 ) , e fra quefte fpecialmente 
del fuono della Tibia. II quando, e il come ritrovaffe Jyli-

B ne?-

(9^ Rollin Storia antica lib. $. T. l . ;>. 453. Ediz. feconda trad, dal Francefe. 
(*6) Diodoro Siculo Antiq. Hifior. Fabulof. lib. 1. Ab. Bannier. Mytholog. T. $. 

pag. 1^9. 
(11) Natal. Comitis Mytholog. lib. i . cap. 1. Sed eum (Jovem ) Rhea , quam 

etiam Opim dixerunt, ut memoria? prodiderunt quidam , primum ipfa per aliquot 
dies clam educavit, fed cum diu fe ilium occultare non polfe arbitraretur, Cory-
bantibus, qui vocati funt Curetes, & Daflylildaei, clam in Cretam trar.fiiiuendum 
concetlit: qui fimulatis facrificiis inter cymbalorum , tympanorumque ftrepitum mfan-
tis vagitum occultarunt. Virgilius Georgic. lib. 4. v. 149. 

Nunc age , naturas apibus, quas Juppiter ipfe 
Addidit, expediam: pro qua mercede canoros 
Curetum fonitus, crepitantiaque aera fecutae 
Didaeo cceli regem pavere fub antro. 

Lucretius de Rcr. Natura lib. 1. v. 633. 
Didacos referunt Curetas: qui Jovis ilium 
Vagitum in Creta quondam occultafle feruntur; 
Cum pueri circum puerum pernice chorea 
Armati in numerum pulf-rent aeribus sera, 
Ne Saturnus eum malis mandaret adeptus, 
iEternumque daret matri fub pedore volnus. 

(I l) Ger. Jo. Voffius de Qrig. & Progr. Idol a tri A lib. 1. cap. 17. 
(13) S. Auguflinus lib. 4. de Civit. Dei cap. 10. _Eteris partem fuperiorem 

Minervam tenere dicunt, & ex hac occ-fione finge: e Poetas, quod de Jovis capitc 
nata fit. Diodoro Siculo Antiq. Hifl. fabul. lib. I . pag. mihi 8. Ovid. Faflor. lib. '3 . 

(14) Fulgentius Mytholog. lib. r. de Minerva. Phornutus de Natura Deor. dc 
Minerva. Julian. Aurelii de Cognomin. Deor. lib. 3. cup. 3. 

> 
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nerva il fuono delle Tibie- ce lo defcrive il Bartolino £15) 
fu '1 rapporto di Pindaro, e di Nonno cosi ( 1 6 ) . Avendo 
Perfeo per opera di Pallade fatto recidere il capo di Medu-
fa, fu cotnpianta dalle forelle Stenio, ed Euriale , che ave
vano il capo coperto di ferpenti, i quali col loro fibilo 
efprimevano il loro pianto; il che offervando Pallade, ven
ne in penfiero di efprimere un coral fuono colle Tibie. 
Secondo Ovidio furon compofte Ie Tibie di buffo (17) , e 
fecondo Igino (iS), e Fulgenzio di offo (19 ) . Vogliono 
Ovidio (20} , Properzio fjn) , e Claudiano ("22) , che nel 
fuono della Tibia gonfiandofi le guancie di Minerva , e av-
vedendofi effa o per mezzo dell' ombra, o collo fpecchiarfi 
nell' aeque della deformita, che ne feguiva al fuo volto, 
da fe con difprezzo rigettaffe Ie Tibie. E fecondo Igi

no 

(jjl Gafp. Bartholinus de Tibiis Veter. lib. i. cap. 3 quum Perfeus Medufae 
caput -ope Palladis abfeidiflet, forores ejus Steno & Euryalis ipfam lugebant: Ex ca-
pire lugentium , quod ferpentibus erat opertum , fibili erumpebant fpeciem lugentiu n 
exprimentes-, quod Pallas animadvertens excogitavit, ut eundem fonum Tibiis red-
deret. O nma fuse a Pindaro decantantur Pythior. Od. n . ubi artem tibia-n inflan-
di , d ic i t . . . . Quam olim Minerva vibratrix hafta? excogitavit, audacium Gorgo-
nivn gemitum perniciofu n contexens.... Virgo ( Pallas) tibiarum fabricata eft om-
nifonum melos, & Euryale ex rapacious gem's profufum luaurri, imitaretur cum 
organis. 

(16) Nonnus Dionyf. lib. 24. apud Bartholin, loc. cit. 
Ne cilamos comburas, unde tua? vicina? Tibiae 
Ne olim te reprehendat tua cantus amans Minerva. 
Quae olim Gorgonei terribile fimulachrum capitis 
Didi , libycum invent coniundarum figuram tibiarum. 

(17) Ovidlus Faflor. lib. 6 de Minerva 
Prima terebrato per rara foramina buxo 

Ut daret effeci tibia longa fonos. 
(18I Hyginus Fxbula itfj." Minerva tibias dicitur. prima ex offe cervino fecifle. 
(19^ Futgeniiiis Mytholog. lib. 3. de Apolline, & Marfya. 
(»o) Ovid. loc. cit. 

Vox ph.ult, faciem liquidis referentibus undis: 
Vidi & virgineas intumuifle genas. 

Ars mihi non tmti eft, valeas mea tibia, dixi, 
Excipit abiedaoi cefpite ripa fuo. 

(xi) Propertius lib. _..£/.v. 23. 
. Hie locus, eft in quo T'b'a doda fones: 

Quae non jure vado -Maeandri jada natafti, 
Turpia quum faceret Palladis ora tumor. 

(ll) Claudiwus lib. 2. Eutrop. 
Hie cecidit Lybicis ladati paludibu. olim 
Tibia, fcedaum cum reddidit umbra Mmervarn. 

IK. 
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no ( 2 3 ) , fuonando nel convito degli Dei le Tib ie , e fentendofi 
pel colore azzurro de'fuoi occhi, e pel gonfiamento della fac-
cia derifa da Giunone , e da Venere , venne ad una fonte 
nella felva Ida , vi ft fpecchio, e accortafi di effer giufta
mente derifa gitto via Je Tibie , minacciando di grave fup-
plicio qualunque aveffe 1'ardire di ripigliarle. Di cio parla 
pure Plutarco , fe non che muta la Tibia nella Fiftola , e 
vuole che le foffe dal Satiro accennata la deformita della fac-
cia cagionata dal gonfiamento delle gote nel fuoro di tale 
ftrumento ( 2 4 ) . Narra Paufania che Minerva da Egcleo foffe 
ancora chiamata Tromba ("25) , p e r o , come avverte Giulia-
no Aureli ( 2 6 ) , fembra che attribuifca ad Egeleo, piuttoflo 
che a le i , 1'invenzione della T r o m b a . 

Veduto 1'ufo degli ftrumenti da battere fino al tempo 
della nafcita di Giove , e 1'origine di quei da fiato in Mi
nerva , pafferemo ora a favellare del principio di quelli 
da corda, tra quali tiene il primo luogo la L i ra , la cui in
venzione viene attribuita dai Greci al loro Mercurio . Prima 
pero conviene avvertire , che varj fotto quefto nome di Mer
curio dagli antichi Scrittori ci vengono indicati ( 2 7 ) , e tra 
quefti 1' Egizio in part icolare, ed il Greco. D d primo 
abbiamo fatta qualche menzione nel primo T o m o (28} di 

B 2 que-
(13) Hyglnus Fab. 1S5. Juno, 6c Venus , cum earn ( Minervam ) irfiderent, quod 

& caeiia e ra t , ut buccas inflaret, foeda vifa, & in cmtu irrifa , in Idam f\'lvai-n ad 
fontem venit, ibique cantans in aqua fe afpexit, & vidit fe merito irr.'fam: unde ti-
bias ibi abjecit, & impre'eata eft, ut quisquis eas fuftuliffet, gravi ..ffice'etur fupplicio. 

(24) Plutarcus de Ira cohib. pag. mihi 232. Jocus fertur, Miner, am cum fiftuia 
eaneret, Satyro his verbis caftiganti 

Non te decet forma iftaec, pone fiftulas 
Et . tma capeffe componens rede genas. > 

non obtemperaffe : cum autem in flumine faciem fuam effet contuita, indignatam 
fuiffe, ac m'.ffas feciffe fiftulas, quanquam ars deformitatein cantus fuavitate hie qui
dem compenfabat. 

(25) Paufanias Corinth.p. mihi 158. At Minei vae Tuba? cognomento a?.leni ffesel .um 
extruxilfe ajunt: fuiffe autem eumTyrrheni fiiium , ac Tyrrherium Hercule & Lyda 
muliere genitum, primumque tubam inveniffe: cujus poftea cantum Hegeiaus Dorienfes 
eos docuerit, qui Temenum fecuti funt. qiiocirca nominaffe eum Minervam Tubam. 

(16) Jul. Aurelii de Cognomin. Deor. Cap. 3. pag. 51. Paufanias quoque audor 
eft Minervam ab Hegeleq tsd^itiyya cognominatam. Sed videtur tuba? inventionera 
'Hegeleo non Minervae tribuere. 

(27) Ludov. Defprez in Odam 10. lib. t. Horatii ad Mercurium pag. 41. Um 
Mercurio tribuuntur vulgo, quae piurium funt. I res ali i , alii quinque memorant, 
aut plures etiam Mercurios. 

t*8) Cap. t. pag. 18. 19. Cap. 11. pag. 80. * 
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quefta Storia. Ora dobbiamo parlare del Greco, il quale, 
come trovafie la L i r a , ce lo defcrive poeticamente Omero 
nel fuo Inno fopra Mercurio, da uno de'piu accreditati tra
duttori nel noftro idioma in quefta guifa trafportato ( 2 9 ) . 

Canta, 0 Mufa, a Mercurio inno, di Giove 
E di Maj a jftgliuolo , dominant e 
In Cillene, e in Arcadia in gregge ricca 
Nunzio degl' immortaii, Ahigiovante. • 

Nato il mattino a mezzo dl fbnava 
La Cetera , ed a vefpro i buoi rubbava 
D' Apolline di lungi faettante ( 30 ) . 
Ne' primi quattro di, che 7 partorio 
La venerabil Maj a: il qual dappoi 
Ch' ufci dalle immortal materne membra 
Non gia troppo ft giacque in facra culla i 
Ma forgendo cerco d' Apollo i buoi , 
Dell' antro ombro/o faltando la fogUa . 
U' galana, o teftuggine trovata 
A acquiftar venne una ricchezza immenfa. 
Fabbrico in prima , mufica galana 
La fua cheli Mercurio, il fuo ftrumento (31) 
Qjiella incontro gli fu in f ilia porta 
Dell' abituro , pafcolando avante 
Alia magione / ' alta e tenera erba 
Tardamente co'' piedi camminando { 3 2 ) . 

(29) Inno d' Omero fopra Mercurio trad, da Anton Maria Salvini T. *. pag. 431. 
(30) Con pari fentimento fi efpreffe Orazio .. Laudes Mercurii Ode X. lib. 1. 

Mercuri facunde, nepos Atlantis 
Qui feros culms hominum recentum 
Voce formaiti cams , & decorae 

More palaeftrae : 
Te canam magni Jovis, & Deorum 

Nuncium, curva-que lyra? parentem, 
Callidum quidquid placuit jocolb 

Condere furto. 
(31) Nicomacus Gerafenus Harmonicor. Manual, lib, %, pag. 19. ex Verf M. Mei-

hemii.. Lyram ex teftudine fabrefadam Mercurium inveniffe , e;.if.;„edodrinam , cum 
prius feptem ab ipfo chordis inftrud-. effet, Orpheo tradidiffe f.runt. 

(3»1 Varia nelle circoflanze ci vien dejcritta /' invenzlon delia Lira, ricavata dal
la Teftuggine, e attribuita al greco Mercurio dalla invenzione all'E^iz'o attribuita di 
cui abbiam, g'ui parlnto n«l primo Tomo di quefta Storia (cap, a, pag. 18.. 19. ) . ' c / i 
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Or di Giove il ftgliuolo., Altigiovante 
Mirando rife : e tofto feo parola . 
Se^nal m e quefto omai di molto frut to. 
No V vilipendo , e ne fo molto conto. 
Salve : d' indole amena , danzatrice 
Di convito compagna ; che ben vifta 
E lietamente accolta or ne Jpuntafti ( 33 ) , 
Donde quefto gentil, teftuggin , fcherzo , 
Oftrica f i dipinta di montagna ? 
Or prendendoti si porterd in cafa . 
E mi farai buon pro: ne fpregerotti. 
E a me primo di tutti gioverai. 
In cafa , e meglio : lo ftar fuor, nocivo. 
Che certo dell' affai to affii dannofb 
Sarai land a, vivendo; e fe tu rnoja,, 
AlZora affai ben canterai . ... 
St, detto fatto , penso il chiar Mercurio-
Nelle mifure , bucciuoli di canna 
Secando; per lo doffo, fu pel cuojo 
Ficcd della teftuggine , e di bove 
Con fto difgno pelle intorno ftefe : 
J bracci impcfe , e aggiifta ad ambi il giogo. 
E di pecora Jette confonanti 
Corde diftefe ( 34 ) . Or poiche fatto V ebbe 

Por-
von oftante, fe pur diverfo vogliafi il greco dall' egizio Mercurio, non polfiam dire di 
quefto fatto, e cli molti altri, fe non cib, che di Giove e Dionifio lajcib Jcritto il dot-
tijfimo Francefco Bacone da Verulamio. De Augm. Scientiar. lib. _.. in fin. Quando-
quidem res gefta? nobiles, & clarae , atque merita infigff a , & gloriofa, interdum a 
Virtute, & reda ratione, & magnanimitate, interdum autem a latente affedu , & 
occulta cupiditate (utcunque f>ma? & laudis celebrit^te utraque res pariter gaudeat) 
proveniant; ut non f'cile fit diftinguere fada Dionyfi a f.dis Jovis. 

(33) Altre eanfimili qualita attribuifce alia Lira di Mercurio Orazio Ode XI. lib.*;. _.p, 
Nec loqua_ olim, neque grata , nunc & 
Divitum menfis, & arnica templls 
Die modos, Lyde quibus obftinatas 
. . . . Applicet aureis. 
Tu potes tigreis, comitefque Silvas 
Ducere & rivos celereis morari. 

(34) Convien nel numero delle corde il citato Orazio loc. cit. v. I , 
Mercuri, nam te docilis Magiftro 
Movit Amphion lapides canendo: 
Tuque teftudo refonare feptem 

Callida nervis. 
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Portando quel gentile ameno giuoco 
Col plettro il ricercava a parte a parte ( 35 ) , 
E quella fotto man ftridea gagliardo . 
Lo Dio cantava Jbpra quella bene; 
A improvvifar provandqfi; qual putti 
Di primo pel, Ju menfe allegre, e liete, 
Dicon botte a vicenda, e villanie 
Sopra Saturnio, e Maja ben calzata j 

Quefte cofe cantava; ma ben altre 
Nella mente bramava : e la Ifggiadra 
Cava lira portando, giii la pofe 
Nella facrata culla.... 

Quefto fatto defcrittoci da Omero ci viene riferito an
cora da altri Autori grec i , come abbiamo notato nel fecon
do capo del primo T o m o di quefta Storia , i quali febbene 
convengono nell' attribuire la gloria dell' invenzione della 
Lira a Mercurio, variano pero di gran lunga tanto riguardo 
al modo, con cui la trovo , quanto al luogo, e alia mate
r i a , ond'egli la formo . Non e pero da ftupirli di quefta va
rieta , che incontrafi tra Omero , e gli anzi detti greci Scrit
tori , imperocche, come nota Plutarco parlando dello fteffo 
Omero (363 egli for mo una narragione diverfa dalla comune 
opinione degli uomini, e fjvolofa, per tener ffpejo / ' audito
re , per empirlo di maraviglia , e per movere gli animi di co
loro, che si fatte cofe afoltajfero . Et auindi nifce, che gli pa
re lui aver detto cofe oltra il convenevole , perciocche non fem
pre e creduto quello che a prima vifta pare effer lontano dall' 
opinione de gli uomini. Per quefta ragione ampliftca , et dal
la comune ufanza trafporta non folamente le cofe, ma ancor le 
parole. 

In quefto fuo Inno confonde ancora Omero la Cetra 
con la Lira, come nel profeguimento del medefimo da que
fti verfi chiaramente rilevafi. 

E si 

(35I Vedafi del Plettro quanto fi e fcritto nella Difertaz'-one terza del primo To. 
mp pag. 434. 43J. a tempo opportune riferbandoci di parlarne piit diflintamente, 

(J*) Plutarco del Genio, e della Vita di Romero trad, in vohare da D. Gratit 
Mar. Gratis. 
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E si prendendo alia fniftra mano 
Col plettro f provava a far fonata : 
E quella dalla man , forte fonava . 
Bide a gode n do Febo Apollo (37} 1 e V Jiiono 
Amahil per le viftere pajfava, 
E col cuore afcoltava. Ei fchitarrando 
Amabilmente colla lira , franco 
Stava il figlio di Maja a man fniftra 
Di Febo Jpollo; e tofto acutamente 
Ceterando , cantava alteramente (3 8) , 
Ed amabile voce andava dietro, 
Ment f ei for mava , gl' im mor tali fddii. 

E dopo varj difcorfi, e contrafti introdotti dal Poeta 
fra Apollo e Mercurio foggiunge come quefti 

All' altro fece dono della Cetra . 

Si detto , porfe : accetto Febo Apollo ; 
E a Mercurio in man die lucida ferza, 
E de' bovi la guardia a lui n' ingiunfe. 
Di Maja il figlio V accetto con feft a . 
E prendendo la Cetera a man manca, 
11 chiaro fglio di Latcna , Rege, Da 

(37) Hor at ius lib. i. Od. 10. v. 9. 
Te, boves olim nifi reddidiffes 
Per doluni amotas, puerum minaci 
Voce dum terret, viduus pharetra 

Eifit Apollo. 
(38) Oltre il fuono della Lira , viene dal Poeta accennato in Mercurio anche il 

Canto, onde convien offervare col Voffto lnfl. Poet. lib. 3. cap. 12. J. 10. la differenza. 
de'vocaboli coi quali veniva efpreffo il femplice fuono, dall' unirlo infieme col Canto. 
Vemo ad KtSapiuxlw Cantum cithara?, quo pertinent al ropos xtSdpar p$aJ Carmina ad 
citharam cam foiita . Hoc eft, carmina, qua? ad citharam canerentur. De his paflim 
poeta? gentiles: e Chnftiams Prudentius cuhemerinon hymno nono. 

Da puer pledrum, Choreis ut canam fidelibus 
Dulce carmen, & melodum, gefta Chrifti infignia. 

Hoc_ qui facerent, di&i xiSetptfoi. Ab his differebant. xfixpu-d. Unde eos con-
jungit ATchines adverfusTimarchum : npl *UTfAXt xtSapitJ^iuuxAxpciMt* Circum 
fe habebat cithanftas, & c.tharoedos. Adducft Ammonius libeilo de'limilibus, ac 
difterentibus vocabulis: K,Sxp,w y.{v tsl, ' ^op^xxur. xid«ppM< 5 , 0' <&>, xcd 
4«XA«r Cithanftes, qui folum pulfat citharam; citharcedus, qui & canit ipfe, & 
citharam pulfat. Ac limihter Budaeus Annotationibus in Pandedas. Jul. Ge.. Scaliger 
Poet. hb. 1. cap. 44. Neque enim ea fine cantu atque Lyra pronuntiabant: unde & 
Lyncorum appellano. Odas quoque a canendo titulum fuorum librorum fecit Hora-
tms. 
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Da lungi operatore, Apollin, prova. 
Comincio a far col plettro , fulle note. 
E quella fotto facea fuon leggiadro : 
E a lei l' Iddio accompagnava il canto. 

Non e pero egli folo , che confonda la Cetra con la. 
Lira, poiche gli altri Poeti greci hanno fatto lo fteffo. Udiamo-
ne 1'erudito Efpofitore fu Je Pitture antiche d'ErcoIano (39) . 
Sono varie, egli dice, e molte le opinioni full' invenzion della 
Cetra , e della Lira , e fe quefte lo fteffo , o diverfo (ftrumento 

foffero . Paufania JE 14. fcrive cosi : e fa ma tra Greci, che 
Mercurio inventafife la Lira, Apollo la Cetra. Ma Plutarco 
de Mufica pag. 113 1. riferifce, che Eraclide attribuiva ad Or-

Jeo l' invenzion della Cetra. Al contrario Macrobio Saturn. 
I. ig Fulgenrio Myth. I. 14., e tutti i Poeti confondono l'uno% 

e l' altro iftrumento, attribuendo indiftintamente ad Apollo ora 
la Lira , or la Cetra . 

Io pero non m'appiglio al fentimento de' mentovati 
Poeti , benche non fia fenza qualche ragionevole fondamen-
t o , ma piacemi d' uniformarmi piuttofto al parere comune 
degli Erucliti, che vogliono diftinta la Cetra dalla Lira ( 4 0 . . 
Pofta quefta diftinzione noi vedremo ora a chi debbafi 1'in
venzione della Cet ia . Pindaro nella prima fua Ode Pittia ne 
fa autore Apollo fratello di Mercurio, chiamato ancora con 
altri nomi Febo ( 4 1 ) , e Sole ( 4 2 } , nato da Giove, e La-

tona 
. . — . . . . — . i 1 . . 1 . . 

(39) Tom. 1. n. 12. pag. 41. 
(40) Voffius loc. cit. i. 1 r. Diverfa quidem funt organa. lyra , & cithara ; ut vel ar-

gumento eft, quod veteres Mercurium lyra:, Apollinem cithara: inventorem faciunt. 
Attairen adeo cognata funt, ut faepe a veteribuS confundantur. Nam ut de Statio 
Papinio nihil dicam, qui lib. 1. Achilleidos, & in decimo Thebaidos, pro eodem 
ufurpat teftudinem , citharam , lyram ; etiam Athenaeus lib. 14. de Clinia Pythago-
rico fcribit, "EiiroTt xxKivxivt S'lx rrriv ipyiiy , biiSaptdt -TH 'Kvpx. Si quando ob ira.n 
effet fadus morofior, citharizabat ly ra . Hsc res decepit Antorium Majoragium, 
quando praefatione in Findarum contendit, eos fall!, qui lyram a cithara faciunt 
diverfam: Etfi & multis idem arguir.entis probare adnltatur in opufculo quodam_ ad 
Hieronymum Cardanum: quod in epiftolicis quaeftionibus, ab nepotfe editis, primo 
loco collocatum . Philip. Ckfius , Coilum Aflror.om. Poet. pag. \%6. Merita pero fopr* 
d' ogn' altra effer preferita T autoritd d' Ifaia , il quale efpreffamente diftingue la Ce
tra .dalla Lira, come dal cap. 5. v. 12. Cithara, & Lyra, & tympanum, & tibia, 
& yinum in conviviis veftris. 

(411 Julian. Aurelius. De Cognom. Deor. ctp. 4. Natal. Comitis Mythol. lib. 4. cap. IO. 
Ab. Bannier Mythol. Tom. I. pag. 28., & Tom. tlli pag. 258. 

(41O Cicero de Natura Deor. lib. 1. n. jo . Jam Apollinis nomen eft Gra'cum, 
quea. 
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tona in un parto ifteffo cott D i a n a , e che ci viene rappre-
fentato per il Dio delia Mufica , della Poefia, e delle Arti 
( 4 3 ) , o come vuole Piatone, Dio della Mufica , del vatici-
na re , della medicina, e del faettare con lo ftrale ( 4 4 ) . a 
cui il fuddetto Poeta afferifce doverfi per giufto diritto 1'ono
re dell'invenzione della Cetra, comunicata poi alle Mufe pet 
accomp-gnare con quella i loro Canti. Dello fteffo fentimen
to abbiamo ancora Plutarco nel libro della Mufica ( 4 5 ) , do
ve cosi li efprime: lo trovo , che mortale non i ftato colui , 
che ha trovato gli ornamenti della Mufica, ma Apolline Dio 
guernito d' ogni forte di virtu.. Perche il Flauto non e inven* 
tione , come vogliono alcuni, di Marfia, o di OUmpo, overo 
di Tasrnide , ne Apollim della Citara Jola ; ma queflo Dio e 

ftato inventor dell' armonia del Flauto, e della Citara infieme. 
La qual cofti e mani fe ft a da Chori , et da' Sacrificf , che ad 
Apolline folennizzavano a fuoni di Flauto; come non tanto da 
altri , ma da Alceo viene in un certo hinno raccontato. Et la 

ftatua , che gli e ftata confer at a in Delo , ha nella deftr a un 
arco , et nella finiftra le grazie, ogn una delle quali tiene qual
che iftrumento Mujico . Tiene una la Lira, V altra i Fiauti con 
quel di mezzo appreffxto alia bocca. Ne quefte mie fono fittio-
ni . Anticle , et lftro le narrano in quelle hiftorie, che friffero 
de gli uomini illuftri . Et la dedicazione di quella ftatua e tan
to antica, che i maeftri, da' quali ella venne fabbricata , furo-

C no, 

quern Solem effe volunt. Macrob. Satumal. lib. i. cap. 17. ci defcrive i varj no
mi <oi loro fignificati. Plutarchus de Ei apud Delphos.... omnes autem fere Graecos 
uno ore eundem cum Apolline Solem perhibere. Plato ind-atylo. Macrobius Saturn, 
lib. 1. cap. xi. 

(43) Homerus Orphei hymn, in Apoll. v. 16. 
tu vero omnem polum cithara multum refonante 

Adaptas, quandoquidem chorda acuti foni fuper fines afcendens. 
tallimachus in hymn. Apoll. apud Katalem Comitem loc. cit. lib. 4. cap. 19. 

Arte magis varius nullus, quam clarus Apollo. 
Sunt illi artifices cantus cura: ille fagittas, 
Ille arcus curat, pariterque oracula vates, 
Suffragia 

Gyraldus Synt. VII. p. 210. Apollinem, quern Deum gentes exiftimabant, quatuor in pri-
mis artibus prafuiffe legimus, idque etiam ex Homeri & Orphei hymnis colligimus. 

(44) Plato in Cratyl. Nullum profedo nomen aliud unum quatuor hujus dei po-
tentiis reperiri convenientius potuiffet, quod & comprehenderet omnes, & ipfius 
guodammodo declararet muficam, vaticinium, medicinam, & fagittandi peritiam. 

(45) Plutarco della Mufica trad, in volg. da Marc' Ant. Gandini pag, mihi 139. 
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no, come fi dice, iMeropi; che viffro al tempo di Hercole. Of 
il fanciullo , che porta il lauro Tempico a Delfo , e feguitato 
da un fuonatore di Flauto. Anzi piu dicono, che dalle natio-
ni H'perboree Jblevano effer mandate le vittime a Delo da Fiau
ti , da Fiftole , e da Cithare accompagnate . Alcuni etiandio la-

fc'tarono fcritto , che Apolline fuonaffe di Fiftola , fra' quali 
Alcmane eccellentiffimo compofitore di canzoni. Corinna jimil-
mente dice , che Apolline imparajfe a Juonar di Flauto da Miner-
vi. Anche Ovidio Q4.6) ci defcrive, come Apollo divenuto 
Paftere , nei pafcere la greggia di Admeto , fuonalfe la Fi
ftola , o Sampogna . 

Paffa tallhor con la Zampogna il giorno, 
Come convien ft al fuo ftato Jilvano . 
Dando fpirto hor a quefti , hor a quei fori 
Canta i novelli fuoi piu rozzi amori. 

Fornuto ("47) parlando d 'Apol lo , e di Diana ci rappre-
fenta Apollo Mufico, eCi taredo, e finalmente Paufania (4.$) , 
come avverte f efpofitore fu Ie antiche Pitture d' Ercolano da 
noi di fopra lodato, riferifce effer comune, e coftante parere 
de' Greci , che ficcome a Mercurio deefi 1' onore del ritrova-
mento della Lira> cosi ad Apollo la gloria attribuire fi deb
ba dell ' invenzione delta Cetra . Da quefte teftimonianze per-
tanto poffiamo ragionevolmente conchiudere effere ftato Apol
lo 1' inventore di quefto nobile ftrumento. Refta ora la cu-
riofita di fapere di quante corde foffe fomita la Cetra d 'Apol
l o ; ma prima di fume ricerca non fara inutile il rammentare 

fulla 

(4<J) Ovidius Metamorph. lib. 2. fab. XI. ti, <S8i. 
Illud erat tempus, quo te paftoria pellis 
Texit; onufque fuit baculum filveftre fniftra; 
Alterius, difpar feptenis fiftula cannis. 
Dumque amor eft cura, dum te tua fiftula mulcet: 

Anguillartt Metamorfofi d' Ovidio rid. in ottava rima lib. i. 
(47) Phornutus de Deor. Natura. De Apoll. & Diana. Caterum MuficilS & Ci-

tharcedus inducitur, quod concinne & decore omnem mundi partem puifet, moveat-
que, et fe fo.ium omnibus partibus adiungat, nulla ejus diffonantia in rerum natura 
eonfpeda, fed temporum ad fe mutuo fymmetriam in fummo ( non fecus ac fi ad 
.nuuierum ) fervet & animalium voces, ipfe nimirum aliorum corporum fonus exi-
ftens: ac per fe ficcitatem, quo facilius ad auditum vox veniat, praitet. 

(48 Paufan. lib. j . cap. 14. Succedit communis Apollinis & Mercurii, ob earn 
prxcipue caufam, quod lyra inventum Mercurio, cithara Apollini Gracorum fer
mo attribuit. 
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fulla fcorta non folo degli Eruditi ("49), ma dei primi Pa
dri della Chiefa (50 ) , come i Mitologi ricavarono le loro 

favole dai libri facri, particolarmente dal Pentateuco di Mose , 
che ebbero per un inefaufto fonte della loro Teologia , e Mi-
tologia ( 51 ) . Per la qual cofa appreffo i Poeti non era tut
to finzione, il che fe fatto aveffero, fomma vanita ftata fa
rebbe , ma aggiunfero ai fatti accaduti in varie perfone qual
che invenzione, o poetico ornamento ($2 ) . Vogliono per
c io , che fotto il nome diVulcano venga figurato Tubalcaim, 
e fotto il nome di Apollo Jubal (53) , il quale, come ab
biamo dimoftrato nel primo Tomo della prefente Storia (54) 
dal Sagro Tefto vien dichiarato inventore della Mufica ftru-

C _. men-

(49) Monf. de Lavaur. Storia della Favola trad, dal Francefe T. i. pag. 89. 90. 
parlando del principio del Mondo, e degli Dei, dice: S' e tenuto per cofa indubita-
ta , che il ripartimento favolofo dell' univerfo tra quefti Dii, foffe ftato prefo da 
quello che fece Noe di tutta la terra, dividendola fra i fuoi tre figliuoli dopo il Di
luvio . . . . Parte di quefti rifcontri e di quefte raffomiglianze e ftata additata da uo
mini eruditi, si antichi come moderni. Tra quefti Bocharto (in Phaleg. ) , Vofllo 
(de Idololatria), Monfig. Uezio (Demonftr. Evangel), ed il P. Tomaffino (Metodo 
di ftudiare i Poeti), ne hanno fatta copiofa raccolta, ond' e facile perfuaderfi che 
le Favole de' Gentili fon tolte dalla Sagra Storia. 

(jo) Juflinus Mart. Orat. paraenet. ad Gentes. Clem. Alexandrin, lib. 2. Stromat. 
& Orat. exhort at. ad Gentes. Origenes contra Celfum lib. 4. & 6. Eufebius lib. I I . 
de Pr&parat. Evangel. S. Ambrofius Serm. 18. in Pfal, i r8 . S. Auguflinus de Olvit. 
Dei lib. VIII. Cap. XI. S. Cyrillus Alexandrinus Archiep. contra Julian, lib. 1. 

(Ji) Huetius demonflr. Evangel. Propof. IV. Cap. 10. n. VI.. .. multi fuerunt 
apud Gracos fabularum artifices, qui confufa de Diis fuis, ac pugnantia fenferunt; 
multorumque hominum gefta tribuerunt uni, vel ada unius in plures partiti funt; 
omnia vero, vel pleraque certe ex Codicibus facris hauferunt, ac pracipue ex 
Pentateuco Mofis, quern perpetuum Theologia fua ac Mythologia fontem habue-
runt. 

(Ji) LaBantius Divinar. lnflit. lib. 1. cap. n . Non ergo res ipfas geftas fin-
xerunt poeta: quod fi facerent, effent vaniffimi: fed rebus geftis addiderunt quen-
dam colorem. Non enim obtredantes ilia dicebant, fed ornare cupientes. Hinc ho
mines decipiuntur: maxime quod,_ dum hac omnia fida effe arbitrantur a poetis, 
colunt quod ignorant. Nefciunt enim, quin fit poetica licentia modus, quoufque pro-
gredi fingendo liceat: cum officium poeta fit in eo, ut ea, qua gefta funt vere, in 
aliquas fpecies obliquis figuration;bus cum decore aliquo converfa traducat. Soggiun-
ge perb il Vojflo (De Grig. Idololatr. cap. 19. pag. jtf.) Hie enim veterum mos erat, 
quo magi's admiranda effent virtutes eorum, quos in Deos retuliffent, varios eximiae 
virtutis in unum conflare, unique omnium gefta attribuere; quod difficile non erat 
in rebus ab atate fua remotis, & geftis in terris longe diffitis. 

(J3) Huetius loc, cit. Apollinem Mufica parentem, ejufque fratrem Vulcanum 
ferraria & araria artis audorem, Jubalis, & Tubalcaimi filiorum Lamechi expref-
fas effe a Mythicis Scriptoribus imagines, jam obfervatum eft. 

(54) Storia della Mufic® Tom, 1. cap. 1. pag. 15, 
i 

I 
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mentale ($5) ; onde dee conchiuderfi con Ermanno Finkio, 
che per 1'antichita effendofi ofcurato il vero nome dell'Au
tore , ciafcheduno voile arrogarfi il vanto d' inventore della 
Mufica (f>6). 

E ritornando alia Cetra d' Apollo , fara difficil cofa Io 
ftabilire di quante corde egli la fbrniffe ; imperciocche chi la 
vuole di tre fole corde compofta, chi di quattro; alcuni di 
fette, altri di nove, ed altri fino di dieci; onde in tanta 
varieta d' opinioni , ogn' una delle quali pretende avere il 
fuo fondamento, non fi fa a quale ragionevolmente debbafi 
appigliare (57 ) . Con tutto cio, fe mi e lecito il dire quel 
che io ne fento, fembrami piu verifimile il parere di coloro 
che di quattro. Poiche noi dare dobbiamo alia Cetra d' Apollo 
quella perfezione, che fembra piu convenevole, avendo fopra-
tutto in vifta la femplicita di que'primi tempi. Cio fuppo-
fto la Cetra di quattro corde compofta non puo negarfi, che 
non fia la piu perfetta, o fia per riguardo al loro Tetracor
do , cioe ferie di quattro corde, di cui fervivanfi per mifura-
re qualunque altro maggior fntervalio; o fia per riguardo al 
compleffo della Diapafon, o iia Ottava divifa armonicamente , 
e aritmeticamente in quattro corde (58) . Convien dunque con-
chiudere, che la fuddetta Cetra di quattro fole corde foffe for-
nita. A que-

(Jj) P. Merfennus Quzfl. in Genef pag. 1J14. Ipfe fuit pater canentium cithara, 
& organo. Ne quis mihi nefcio que'm Apollinem, aut Orpheum Mufica inventores 
objiciat, cum hunc Jabelis fratrem Scriptura Sacra muficorum inftrumentofum patrem 
afferat, ut antea Jabelem paftorum, atque tentoriis utentium patrem; quippe qui pa-
ftores docuit fua tugoriola in chiraniaxiis, five arcuniis ftatuere, pecora in greges di-
ftribuere . . . . Mulicam igitur aggrediamur, qua? non ab Apolline, vel Orpheo, aut 
aliis, quas fabula , & hiftoria prophana commemoranf..... Itaque Jubal nofter pa
ter canentium, feu tangentium organa, & pfallentium effe dicitur, quern poftea Chal-
da i , Hebrai. Graci, Latini, Galli, & ceteri imitati funt. 

(J<5) Herman. Finckius. PraBica Mufica. De Mufics. Inventorib. Nam cum pro
pter antiquitatem veri authoris nomen obfcuratum effet, quilibet fe hujus artis inven-
torem dici voluit. 

(j7) Philip. C&fhf. Cxi. Aflronom. pag. i8_*. In ejufmodi enim organis rnuficis, 
qua cordis intenduntur, veteres mox tres, mox quatuor, moxfeprem, moxnovem,. 
mox decern plus minus agnovere chordas. Macrobivr Saturnal. 'lib. 1. cap. 19.... 
ut lyra Apollinis chordarum feptem tot cceleftium fphararum motus praftat intelligi, 
quibus folem moderatorem natura conftituit. Idem in f'omn. fcip. lib. 2. cap. } . . . . 
nam & Apollinem ideo M.*-7«yi'rlw vocant, quafi ducem & principem orbiurn cete-
rorum, ut ipfe Cicero refert: Dux & princeps, & moderator luminum reliquorum, 
mens numdi & temperatio. 

(5S) I'. 1, Star, della Muf. Differt. 1. p. 50. feq. differt.* 2. p. 141. 



Cap. 11, 21 

A quefto Dio inventor della Cetra, e Dio riputato an
cora della Mufica , e del vaticinare confacrarono i Greci il 
Cigno, di cui favoleggiarono, effere dotato d' un canto dol-
ciflimo , maflimamente vicino alia morte , come ne fa menzio-
ne Socrate riferito da Cicerone (59) , e Piatone nel Fedro fj5o) . 
A lui pure dedicarono la Cicala ( 6 1 ) , infetto , che fenza 
nutrirfi di cibo o bevanda, canta nei mefi eftivi ( 6 2 ) , a 
imitazione del quale finfero , che gli Uomini, allettati dal 
canto delle Mufe, alle quali come capo prefiedeva Apol
lo ("63) , trafcurando di cibarfi , perirono di fame (64 ) . E 
dicefi , che Marfia celebre Sonatore di Flauto aveffe 1' ardire 
di provocar Apollo (65) , chi di lor due foffe piu eccellente 
nell'arte ; del che fdegnato il Dio, in pena di tanto ardire, 
vinto Marfia, e ad un Pino legatolo , 

Apollo laf cia a lui fare il fuo pianto , 
E de la fcor^a il priva , e de la Una , 

E tan-

(59) Cicero Tufcul. Qu&fi. lib. i. 59. COmmemorat (Socrates), ut cygni, qui 
tion line cauffa Apoilini dicati funt, fed quod ab eo divinationem habere videan-
tur, qua providentes quid ifl morte bon'i fit, cum cantu & voluptate monantur. 

(60) Plato in Phs.dro,vel de Anima pag. mihi J05. Illi quidem (Cygni) quando 
fe brevi prafentiuht morituros, tunc magis admodum dulciufque canunt, quam an-
tea confueverint, congratulantes quod ad deum fint, cujus erant famuli, jatn migratu-
yi . . . . Sed quia Phabo facri funt, ut arbitror, divinatione_ praditi prafagiunt alte
rius vita bona: ideoque cantant alacrius, geftiuntque ea die, quam fuperion tem
pore . . , 

(tfi) Vhgilius Gecrg. lib. 3. v. 32.8. Et cantu querula rumpent arbuita cicada. 
Hat. Comitis Mytholog. lib. 4. cap. 10. Et quoniam rrufica fuit Apolllnis inventum, 
illi confecratas etiam cicadas, canorum omnino animalis genus exlftimarant. 

(62) Hefiodus apud P. Jo: Lud. de la Cerda in Georg. Virgil, loc. cit. , 
Quando autem in viridi nigricans alis fonora cicada 
Ramo infidens, aftatem homimbus canere incipit. 

(6$) Ger. Jo: Voffius de Orig., & Progr. Idolatr. lib. I. cap. XXVII. Ajunt, & no-
vem illi virgines fuiffe, Mufices intelligentiffimas; iis prafuiffe Apollinem, & ex eo 
comen obtmuiffe MmfetytT*. 

(64) Plato in Ph&dro vel de Pulchropag. mihi 4;5. Natis deinde Mufis, cantuque 
monftrato, illorum nonnullos voluptate cantus ufque adeo delinitos fuiffe, ut canen-
tes cibum potumque negligerent, imprudenterque perirent: ex quibus deinceps cicada-
rum genus fit natum, munus hoc a Mufis nadum, ut alimonia non indigent, fed 
abfque cibo potuque, quand u vixerit cantet, poftea vero ad Mufas proficifcatur, 
quam quis hominum Muffin hie colat, renunciaturum. 

(65) Natal. Comitis loc. cit. lib. 6. cap. 1 j . Fama eft igitur, Marfyam, ubi cum 
Apolline decertans vidus fuiffet. de pinu arbore propinqua fuiffe fufpenfum, & exco-
fiatum, Ut teftatur Nicander in his canninibus : 

Sapius & lacrymas de pinu triftis ademit 
Marfya, ubi Ph«bus nudavit cortice membra, ~\ 
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E tanta pelle a la fua came invola, 
Che tutto il corpo e una ferita fola (6"5) . 

Finfe Ovidio, che per mezzo del fuono della Cetra, o 
Lira d' Apollo, mofli i faffi, e fra di loro unendofi , foifer 
fabbricate le mura di Troja(67). Riferifce ancora Paufania, 
che preftando Apollo ajuto ad Alcatoo in fabbricar le mura 
della Citta di Megara, rendeffe fuono percoffo quel faffo, a 
cui appoggiata avea la fua Cetra fj58) . 

Furono anche compofti varj Inni, e Carmi in ono-
fe d' Apollo (6g), fra i quali alcuni detti Peani, cantati 
dagli Achei, come fcrive Omero, per render il Dio pro-
pizio. 

Col continuo poi lor canto divino 
Cantando un bel Peane i fgli Achei, 
Chi lungi opra cantando in lieto fuono, 
Propizio f rendeano ognora il Nume ( 7 0 ) . 

Altri detti Pitii compofti da Sacade , e cantati col Flauto, 
per placarlo dell' infulto fattoli da Marfia, e da Siieno, co
me attefta Paufania (ji)', il quale ci defcrive pur anche un 
altro Canto detto Profbdio (72) da Eumelo compofto in offe-
quio d 'Apollo; il qual Canto, come nota il Vofiio fu 

r au-

(66) Gio: Andrea d' Anguillara. Metamorfofi d' Ovidio lib. 6. 
(6f) Ovidius Epift. Pari dis Helens. T. 1. ex Edit, ad ujum Delphini p. 166. 

Ilion afpicies, firmataque turribus altis ', 
Moenia Phcebea ftruda canore ly ra . 

(6%) Paufan. Atica lib. t. pag. mihi ior. parlando di Alcatoo: Eum certi 
in fabricandis muris ab Apolline adiutum Megarenfes affirmant, atque eum, cie quo 
dixi,_ lapidem, ubi citharam depofuit, pro teftimonio habent. reddit enim, calculo 
•fi quis eum percufferit, eundem, quem pulfa fides, fonum. Con qualche varia circo
ftanza ci defcrive V ifteffo fatto Ovidio nel lib. 8. delle Metamorfofi. 

(69) Oltre V inno d' Omero citato vedanfi anche quelli di Orfeo, e diProclo, e di 
ttltri compofti in onore di Apollo. 

(70) lliade d' Omero lib. 1. trad, da Ant. Mar. Salvini pag. 17. 
(71) Paufanias Corinihiaca pag. mihi 244. Qui paululum a Cylarabi gymnafio, 

& ea porta qua proxima eft, diverterint, Sacada monumentum inveniant, qui 
primus Pythicum cantum Delphis cecinit: quo placatus Apollo, rediitcum tibicinibus 
in gratiam, quum ante eo; male odiffet propter Marfya, & Sileni, qui deum ipfum 
provocarunt, certamina. Furonvi anche 1 Giuochi Pitii accompagnati da varj flrumea-
ti, come appreffo Natal Conti loc. cit. lib. 4. c. 2. 

(72) Paufanias loc. cit. pag. mihi 287. Jam vero Phinta regnante, Sybota filio, 
Apollmi primum Meffenn facrum, cum virorum choro, Delon miferunt. lis canti
cum quo Deum falutarent (Profodium appellant) fecit Eumelus: & hac certe car
mina fola funt qua Eumelum feciffe pro comperto habetur. 
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f autorita. di Giulio Polluce, dalla Cetra veniva accompa-
gnato (73) . 

Sarebbe qui opportuno il porre fotto degli occhi le vane 
forme della Cetra, che ricavate dai piu celebri Mufei, ritrovanli 
appreffo diverfi Autori , ma ficcome delia Cetra, e di tutti gli 
altri antichi ftrumenti tratteremo pofcia a par te , cosi verra al
lora ftabilita non folo la diverfita dei generi, e delle fpecie, 
ma la qualita, e quantita ancora de'fuoni di ciafcheduno. 

Continueremo per tanto a trattare degli altri D e i , che 
febbene non fono ftati inventori di qualche muficale ftrumen
t o , come i fin qui da noi mentovat i , fi fono pero in modo 
particolare dilettati del Canto accompagnato da i fuddetti 
muficali ftrumenti. Ommefli gli altri parleremo di Bacco, 
come quegli che piu d' ogn' altro fe ne compiacque. 

Intorno alia nafcita di quefto Dio non convengono fra di 
loro i Poeti (74 ) , tanto piu , che fotto 1' ifteffo nome varj 
Perfonaggi vengono defcritti ( 7 5 ) . Orfeo ce Io rapporta 
b imadre , cioe figlio di Proferpina, e di Semele (76)» ed 
Omero (77) facendo parlare Bacco, d ice : 

Jo Bacco fono 
Altifremente , cui la madre feo 
Semele la Cadmea , cdngiunta a Giove . 

Varj furono i n o m i , co' quali lo chiamarono ( 7 8 ) ; alcu
ni ne riferifce Aufonio ( 7 9 ) , e fono Ofiri, Fanace, Dioni-

fio, 

(73) Ger. Jo: Voffius lnflit. Poet. lib. 3. cap. 12. $. 10. Ea , qua accinerentur ad 
eitharam , etiam -sipoaco^icu vocantur ; ut fcribit Julius Pollux (lib. 4. cap. 9. fed. 3.} 
Quare quifquis eft •zspocrwS'os, idem y.iXpS'os, & xiSupybbs* quod, ex Ariftophane 
etiam liquet. 

(74) Nat. Comes Mytholog. lib. j . cap. 13. Bacchus, quern Dionyfum etiam vo-
earunt; e quibus parentibus ortus fit, diverfa fuerunt antiquorum poetarum opi-
niones. 

(7j) Gyraldi Hiftor. Deor. Syntag. VIII. Ger. Jo: Voffius de Orig. & Progref. Ido-
latr. lib. 1. cap. 19. 27. & alibi. Natal. Comes loc. cit. Ab. Bannier Mytholog. T. 4 . 
pag. 238. Ab. Declauflre Diction, de Mytholog. T. 1. pag. 149. 

(y6) Orphei Hymn, in Lyfium Len&jum v. 1. Audi beate Jovis fill Epilenie, 
Bacche, biniater. Hymn. Dknyfii v. 6 Jovis & Perfephones ineffabilibus ledis 
genitc- Hymn, in Semele v. 2. Formofam Semelem, comam amabilem habentem , 
profundum finam habentem, Matrem coronati Dionyfii 

(77) Inno d' Omero trad, da Antonmaria Salvini. 
(78) Efpofti ci vengono i varj nomi di Bacco coi loro fignificdti dal Girttldi Hiftor, 

Deor. Syntag. 8. 
(7?) Aufonii Epigram, apud Gyraldum he. cit. pag. 27?. Ogf-

_ 
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fio, Libero, Adoneo, e Panteo. Viene interpretato che Bac
co non fia altro che Noe , perche ficcome quefti fu il pri
mo , che pianto le viti, e infegno il modo di ricavarne il 
vino, cosi Bacco, annoverato fra gli De i , fu dichiarato Dio 
del vino, e delle vendemmie ( 8 0 ) , nelle quali celebravanli 
certe fefte dette Baccanali (81) , in cui dopo il molto vino 
bevuto praticavafi ogni indecenza, e diffolutezza, con bal-
li fra le donne e gli uomini divifi in cori al fuono di 
Timpani, e Tibie ( 8 2 ) , dilettandofi Bacco , come afferifce 
__ For-

Ogygia me Bacchum vocat, 
Onrin _£gjrj>tus putat, 
Myfi Phanacen nominant, 
Dionyfon Indi exiftimant, 
Romana facra Liberum, 
Arabica gens Adoneum , 
Lucaniacus fed Pantheum. 

($& Albrici de Deorum imaginib. de Baccho. Bacchus filius Jovis inter deos con-
nurrerams eft, quem vinum, & vini deum effe dixerunt. Euripides in Bacchis 
apud Natal, Comit. Mitholog. lib. j . cap. 13. 

Semele fatus 
Potum racemi repperit mortalibus 
Ac protulit: moeroris ille nubila 
Fugat repletis vinea liquoribus, 
Somnufque fit mali diebus fingulis 

_ . „ ,., Oblivio: nee pharmacum malo aptius. 
Tibullus lib. 1. Eleg. 7. v. 33. 

Hie docuitteneram palis ad oingere vitem: 
Hie viridem dura cadere fake comam. 

Illi jucundos primum matura fapores 
Expreffa incultis uva dedit pedibus. 

(Si) Ptutarchus de Cupidit. divitiar. Accepta a majoribus Bacchanalium feftivi-
ras antiquitus plebejo more, & hilar, agebatur. amphora vini, & palmitis fat men-
turn, turn aLquis caprum trahebat, fequebatur alius calathum ficis plenum geftans. 
ult.moloco phallus. Plutarchus Sympofiac. I. Qia&ft. j unde & in orgiis Bacchi 
numeri fervantur, & oracula per verfus a captis fVore vatibus eduntur, paucofque 
lnlanientium videre eft, qui non fua deliria carmine & cantu enuncient. Vedafi nel 
Mufeo Romano de la Chaufe T. 1. la Tav. j8 . con V efpofiz. pag. 4®. 

(82) Virgil. Aineid. n . v. 737. 
Aut ubi curva choros indixit tibia Bacchi. 

Ovid. Met am, lib. 3. v. 518. 
Liber adeft: feftifque fremunt ululatibus agri. 
Turba ruunt: mifta?ouc viris matrefoue nurufoue, 
Vulgufcue, procerefque, ignota ad facra feruritur. 
Quis furor, anguigenacf, proles Mavortia, veftras 
Attonuit mentes? Pentheus ait. arane tantum 

_ ^ r e repulfa valcnt . & adunco Tibia cornu ? 
rtZrL u I- m h I s facris Bacchantes thirfos gerentes.pampinis hederaque co, 
_ E _ g . a n VU,C .' hirc0?_fhall0S; F e r S y J v^ , monies, nemora furibunda faltabanrj 
autono clamore, ululatu, tibiarum cantu, & cymbalorum tinnitu omnia replebant. 
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Fornuto (83) , di teatrali fefte, e di conviti accompagnati 
col Canto, e colla Cetra. Celebravanfr ancora alcune fefte 
particolari in onore di Bacco chiamate Orgie, o Trieteriche, 
come appreffo Orfeo (84., e Virgilio (»$), perche celebra-
vanfi ogni tre anni, con Lire, Tibie , e Canti ( 8 6 ) . Stra
bone (87) , Luciano ( 8 8 ) , e Svida (89) afferifcono, che 
Bacco veniva accompagnato da varj mmiftri , tra quali 1 
Satiri, i Sileni, le Baccanti, ed altri , alcuni efpreffi con 
quefto vocabolo Cicuticines, cioe Sonatori di Fiftola ( 0 0 ) . 
Danzavano pur anche al fuono d'altri ftrumenti, come Tim
pani , Siftri, Tibie, Crotali, Cetre, e Comi ( 9 1 ) . come 

D veg-
(83) Phornutus de Nat. Deor. de Baccbo.. .. theatricis auditionibus obledatur Dio-

nyfius, eo quod convivia horum fibi ufum maxime vendicent, ut cantus & cithara: 
kxc enim ciborum funt additamenta quadam, & quafi corollanum. 

(84) Hymn. Trieterici. 
Orgium ineffabile, triplex, occultum Jovis germen, 
» * . . • • • • 

Bacchans. puras Trieteridas circa tranquillas. 
(85) Virgilius JEneid. lib. 4. v. 300. 

Savit inops animi, totamque incenfa per urbem 
Bacchatur. qualis commons excita facris 
Thyas, ubi audito ftimulant trieterica Baccho 
Orgia , nodurnufque vocat clamore Citharon. 

Homutus loc. cit at illam ebriorum turbulentiam proprie exprimere videtur tin
nitus ille, & tympanorum (bnitus, qua in ejus Orgia affumunt. Utuntur multi etiam 
tibiis , quum fruduum vindemiam faciunt, aliifque hujufmodi. 

(86) Ovidius Met am. lib. 6. v. J 87. 
Tempus erat, quo facra foient Trieterica Bacchi 
Sithonia celebrare nurus: nox confcia facris. . 

Servius in Mneid. loc. cit. Innovabantur tertio quoque anno, unde Trieterica dida 
funt, ideft Triennalia. Jo: Ger. Voffius. Infl. Poet. lib. 3. c. 16. i. 1. dice che, ad 
Lyram, vel Tibiam canerent i. 2. Vocatur _ai;tem Dythyrambice ea poefis, 
qua Bacchum celebrabant Bacchico furore concitati. 

:87) Strabo lib. 10. Geogr.p. 322. Bacchi, Sileni, Satyri, Baccha, L e n x , T h y s , 
MimalJones, Najades, Nympha , Tityri. 

(881 Lucianus de Saltatione, 
(89; Svidas Hiflorica. Bax^aiBaccha, Satyri, Panes, Sileni_, funt Bacchi comi tes. 
(90) Gyraldus Hiflor. Deor. Syntag. i j . pag. 428. Vocati etiam funt ( Fauni Sa* 

tyri) i fiftula Cicuticines. Virgilius Eel. 2. v. }6, 
Eft mihi difparibus feptem compac.a cicutis 

Fiftula I . . 
(fi) Lucretius de Rer. Natura lib. 4. v. J84. 

Hac loca capripedes Satyros, Nymphafque tenere 
Finitimi fingunt, & Faunos effe loquuntur; 
Quorum nodivago ftrepitu, Iudoque jocanti 
Adfirmant volgo taciturna lilentia rumpi; 
Chordarumque fonos fieri, dulceifque querelas , 
Tibia quas fundit digitis pulfata canentum; 
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veeeonfi fcolpiti nel Mufeo Romano della Chaufe C P O . nelle 
A?t?chita del P. Monfaucon ( 9 3 ) . * defcritti nel Mufeo 

E t r U D a r e m o t i p r e f e n t e capo coif efporre quanto intor-
no alia Mufica delle Mufe favoleggiarono 1 Poeti. 

Secondo Mufeo ed altri nacquero le nove Mufe dal C.elo 
con Saturno, e fecondo Orfeo da Giove e Mnemofma (95) . 

Di Mnemofine , e Giove alti-tonante ̂  
FigUe , o Mufe Pieri, di gran nomi,^ 
Di chiara fama a quei mortali, a cut 
Afftftete , amatijfime , e bramate , 
Moltiformi, che tutta la virtude 
Del fapere incolpabil generate , 
Dell' anima nutrici , del penfiero 
Diritto donatrici , e della mente 
Valorofe regine, guidatrici ; 
Che V ordina^ioni ne moftrate 
Ai mortali, che s ordinano in quelle ( 9 0 ) . 

Celebri furono non folo nella Poefia, e nel Canto (97 ) , 
nja in ogni Difciplina e bell'Arte, come 1'attefta Svida (98) 

(92) Mich. Ang. de la Chaufe. Rom. Muf. T, X. SfO.*. . * * : * £ g * £ M * 
ta porro mufices inftrumenta, ne dicarn pene omnia Liberii & Cerens Sacra Iat ig 
r a

 F & auguftiora reddebant, veluti Tympana Siftra, T b.a , Crotala, & alia ia 
geuus imer qua Cymbala videntur fuiffe hifce felhs pecubaria. 

%l £ $ • £ £ £ & % & £ ? & * rab. 66. 6, pag. i 5 J . In his 
enim vlderelicet FA INOS , juxta Bacchum faltantes,. ramos citharas amphoras 

^ l 7 frnrnibus fada geftantes oftentantefque ludicro geftu & p*g. *54. 
K C C H I N T E S f Itln e'apfe coronato hedera ,\aftafque five thyrfos ,adant, crate-
J f & myftlcas c ft s vel aPreulas in Orgiis cireumferunt: lyra vel tibns canuntbuc-
cinave perftrepunt.... BACCH/E vero exh.bentur faltantes, cymbala pulfantes &c. 
Cm(9

V
$)Na7 Comes Mytholog. lib. *,. cap. 15. Mufa, qua poetarum pra.fig1, CM£ 

niumque cantilenarum autores fuiffe putab.intur, una cum Saturno nata &Coelonuffe 
S K funt ficuti fenfit Mufaus, & eomplures ant.quorum; at a recen lor.bus Jo
vis & Mnemofynes fil.a dida funt, ut teftatur Orpheus in hymno in Mufas. M»-
crobts in Somn. Scip. lib. 2. cap. 3. Mufas effe mundi cantum etiam fc.unt, qui 
cas Camenas quafi canenas a canendo dixerunt • 

(9_) Inno delle Mufe A' Orfeo trad, in itahano da Antonmarta Salvini. 
' ) Nltt Comes loc. cit. Harum igitur cantilenarum, & cantorum, & poetarum 

prafiaes Mufa putabantur, quarum dux creditus eft Apollo. Geofredus Linocerms Tu 
varienfis Mytholo*. Mufar. libel, per totum &Ma«n* _;«_•_ 

(98) Svida Hiiior. M*r«. Mufa, ideft cogmtio, ab mquifitione & inveftigatione ditta., 
qua omnis erudftionis caufa eft, meritoque fie aPPellata a veteribus. SuntMui^no. 
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Cap, II, 27 
con altri ( 9 9 ) . e fingolarmente Callimaco (-100). Calliope, 
dice egli, invento il Canto in lode degli Eroi; Clio la Ce
tra ; Euterpe la voce dei Mimi , dilettandofi della Tragedia; 
Melpomene diede 1'inftrumento chiamato Barbito; e Terpfi-
core la Tibia ; Erato manifefto gl' Inn i ; ai Canti Polimnia 
aggiunfe 1'armonia ; i moti del Cielo e degli Aftri defcritti 
furono da Urania; e Talia fu Maeftra e direttrice della Co-
mica. Ebbero parte le Mufe fecondo Pitagora (101), feguito 
anche da Piatone (102) nella celefte Mufica, ed effendo el-
leno 1' anima de' Pianeti , e proffime alia prima sfera, che , 
fecondo Efiodo, e vicina al Firmamento , tripudiano attorno 
Giove; e quindi unita vollero gli anzidetti Autori al Firma
mento Urania, a Saturno Polimnia, a Giove Terpficore, 

D 1 Clio 

yem . Clio , Erato, Euterpe , Thalia , Melpomene , Terpfichore, Polymnia , Urania, 
Calliope. Plures autem Mufas a Theologis perhiberi tradunt, qu6d magna -varietas 
fit dii'ciplinarum, & eruditionis, & ad omnem ufum accommodata. 

(99) Plutarchus Sympofiac. lib. 9. qu&ft. 14. Phornutus de Deorum Natura , de 
M-'fis. Fulgentius Mythol. de Novem Mufis. Jo: Boccacius Genealog. Deor. lib. IS. 
Lii. Gregor. Gyraldus . De Mufis Syntagma , Geofr. Linocerius loc. cit. 

(ioo) Callimacus in Epigram, apud Natal. Comitem loc. cit. 
Calliope reperit fapientes provida cantus 
Heroum. Clio citharam clariffima. vocem 
Mimorum Euterpe tragicis latata querelis: 
Melpomene dulcem mortalibus attulit ipfa 
Barbiton , at fuavis tibi tradita tibia fertur 
Terpficore. Divumque Erato mox protulit hymnos. 
Harmoniam cundifque Polymnia cantibus addit. 
Uranie cceli motus atque aftra notavit. 
Comica vita tibi eft, morefque Thalia reperti. 

"Hon tonvengono i Poeti nell' attribuire ad ognuna delle Mufe, quanto defcrive nell* 
efpoflo Epigramma Callimaco, come con abbondanza d' erudizione ci defcrive Geofredo 
Linocerio nella fua Mitologia delle Mufe. Vedi Gyraldi Syntag. VII. 

(101) Tom. Stanleius Hiftor. Philofoph. P. 8. Difcipl. Pythag. P. 2. cap. 2. Soni 
illi quos VII. planeta edunt & Sphxra ftellarum fixarum, cum illo corpore quod 
fupra nos eft & quod_̂  Antichthona vocant, Pythagoras IX. Mufas vocabat; compofi-
tio vero & Symphonia, & connexio quali omnium, cujus aterna atque ingenita 
unum quodvis iftorum pars eft, atque portio, Mnemofyne ipfi audiebat. Jo: Frider. 
VVeidlerius Hiftor. Aflronom. cap. 5. n. XV. Multa quoque Pythagoras differere foiebat 
de Harmonia fphararum caleftium. Putabat feptem fteiias inier folem & terrain va-
gas, motum habere topv$(iov, & intervalla inuficis diaftematis congrua, fonitulque 
varios reddere, pro fua quemque altitudme. 

(102) Marfil. Ficinus in Conviv. Platonis Orat. 5. cap. 13. Praterea velocifftma 
ilia & ordinatiffima calorum converfione muficam nalci conlonanuain arbitramur, 
atque odo circulorum motibus tonos odo: ex cundis autem nonum quendam produ-
ci concentum. Novem itaque calorum fonos, a luulica concordia Mufas noveiii co-
gnominamus, 
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Clio a Marte, Melpomene al Sole, Erato a Venere, Euter
pe a Mercurio, e alia Luna Talia (103) . Ed ecco le otto 
Mufe unite agli otto fuoni delle sfere , dai quali ridonda la 
nona Mufa detta Calliope, che e unita al Suono, o Corda 
affegnata alia terra, e forma il compimento della Mufica 
celefte , come dimoftra P efpofto 

Siftema Pitagorico delle Mu/e. 

Urania. 
Polimnia. 
Terpficore. 
Clio. 
Melpomene. 
Erato. 
Euterpe. 
Talia. 
Calliope. 

Riferifce Omero , che 
, le Mufe 

e . 
d. 
c . 
* . 
a. 
G . 
F . 
E . 
D . 

Firmamento. 
Saturno. 
Giove. 
Marte. 
Sole. 
Venere . 
Mercurio. 
Luna. 
Terra, 

j ' incontraro 
Con Tamfri di Tracia ; e il fer chetare 
Nel canto fuo , quando ei venia da Eurito 
Ecaliefe dall' Ecdlia terra . 
Poiche s' era vantato , e mantenea 
Di vincere la prova , ancor che il canto 
Spiegaffer le medefme Mufe , ftglie 
Di Glove allievo dell' Olenia capra. 

E que-

(103^ Plutarchus Sympofiacon VII. Qus.fl. 14. Macrob. in fomno Scip. lib. x, cap. 3. 
Ratal. Com. Mythol. lib.-j. cap. 15. Communior tamen fuit opinio quod Mufa effent 
fphara^um anima : Urania fcilicet ftelliferi cceli, & ejus fphera, qua vocatur apla-
nas: Polymnia Saturni, Terpfichore Jovis, Clio Martrs, Melpomene Solis', Erato Ve
neris , Euterpe Mercurii, Thalia Luna: qua ficuti magis recedunt a medio mundi, 
ita diverfos fonos efficerent.... Sunt igitur odo Mufa commemorata, totidem fphe-
rarum toni, ex quibus redundat ilia, qua nona addita eft, Calliope: quafi bonutu 
concentum dixerim. Ha cum fint propinqua primo corpori, quod movetur: cui fe-
des Dei proxima creditur, dida funt circa aram Jovis tripudiare, ut ait Heliodus 
in his : 

Ha teneris pedibus vitrei nam fontis ad oras 
Ufque choros ducust Jovis oremipotentis <td aram. 



Cap. 11. 2$ 

E qttefte per ifdegno il feron cieco, 
E lo fpogliaron del canto divino , 
E il ceterar dimenticar gli fro (104) . # 

AlTerirono alcuni, che le Mufe co* loro canti, e colle 
loro danze con Apollo rapprefentaffero il concento di tutto 
ii mondo , e il giro delle sfere e dei celefti circoli, e che 
dall' ifteffo mufico Apollo foffero inftruite nella Mufica, e 
percio, come loro capo e duce , fofle chiamato Mufagete (105). 
Soggiunge Fulgenzio (106) , per teftimonio di varj antichi 
Scrittori da effo citati , che dipinto foffe Apollo con la Ce
tra di dieci corde compofta, per 1' unione delle nove Mufe 
con effo, per dimoftrare, che dieci fono le parti con le qua
li formafi la voce umana; quattro denti pofti 1'uno contro 
dell' altro , che vengono dalla lingua percofti , mancando uno 
de 'qual i , nafce piii tofto un fibilo, che voce; due labbri 

co-

(104I Iliade d' Omero lib. a. trad, da A. M. Salvini. 
(105) Plutarchus Sympofiac. Vll. Qus.fi. r4. Mufa autem funt odo globis, una 

locum pone terrain eft fortita. Qua odo fphararum revo'lutionibus prafunt, ea er-
rantium ftellarum adverfus inerrantes & ipfarum invicem confervant harmoniam. 
Una qua locum Luna & terra interjeclum cuftodit, atque obit, ea mortalibus gra
tia , rhytmi & harmonia (quantum horum ejus ipfos recipere natura finit) indit 
facultatem ac rationem, & civilem perfuadendi, qua focietas humani generis adju-
vetur: demulcetque & fedat animorum tumultus, vagantefque veluti ex aviis revo-
cat placide & componit. Gyraldus. Syntag. de Mufis pag. 533. Non defuere etiam 
qui Mufarum choreas_& cantus cum Apolline, mundi totius concentum & fphara
rum , caleftiumque circulorum vertiginem fignificare dicerent: unde & Apollo fua 
mundum cithara tempcrare ab Orpheo in hymnis dicitur. pag. $34 a Gracis 
Apollo Mufagetes dicitur, quafi Mufarum dux, de quo ante alios Lutatius in primo 
communis hiftoria, ut Probus fcribit. Quin etiam ab eodem Apolline dodas quidam 
tradidere, qua ex_re & Muficus eft nuncupatus. 

(106) Fulgentius Mythologic. de novem Mufis Apollini novem deputant 
Mufas, ipfumque decimum Mufis adjiciunt: ilia videlicet caufa, qudd humana vocis 
decern fint modulamina. unde cum decachorda Apollo pingitur cithara Fit ergo 
vox quatuor dentibus e contra pofitis, quos lingua percutit: e quibus fi uno minus 
fuent, fibilum potms quam vocem reddat neceffe eft. Duo labia velut cymbala, ver-
borum commoda modulantia : lingua , ut pledrum , qua curvamine quodam vocalem 
format fpintum: palatum, cujus concavitas profert fonum: gutturis fiftula, qua te-
reti irteatum fpmtalem prabet excurfum: & pulmo, qui velut acervus follis concepta 
reddit ac revocat. Habes ergo novem Mufarum vel Apollinis ipfius redditam ratio
nem , ficut in libris fuis Anaximander Lampfacenus, & Leophantes Heracleopolites 
exponunt.- quod & alii firmant, ut Pifander Phyficus, & Euxemenes in libra 
StiKo-ynfAf,*,*'. Aufonius lidyll. to. apud Caufeum. Sett. VI. Rom. Muf. T. a. pug. 

Mentis Apollinea vis has movet undique Mufas. 
In medio refidens compleditur omnia Phoebus. 
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come cimbali, che fervono per parlare comodamente; la lin
gua che fa le veci del plettro, il palato, la di cui concavi-
fa produce il fuono; la gola che ferve di flauto; e ,1 poi-
mone, che fa 1* uffizio di mantice. Vollero inoltre , che la 
Lira foffe collocata dalle Mufe fra gli Aftn, per la ragione 
da Eratoftene addotta , che effendo fabbricata da Mercurio del 
gufcio d'una Teftuggine, fu confegnata ad Orfeo Q107J. 

Canon abTl'iapeTiteJDwpason., et~DiafasonZDiap< -Diapente • 

0- ^>=A 
Ub.i. c T \ 

s ^ -a -^ -p--0-- Z~r^ 

Ca.no Pea- na. my num. Tfeim JljolUjiem. . 

De-

*^* , i n , , u^inu^pZ Mrw. Lyra. Lyra autem inter aflra conftituta eft, hac, 
uti EratofthlneT/it de cfufa quod inifio a Mercurio fada de teftudine, Orpheo 
3 S i t a , qui Calliopes & Oeagri filius fuit, ejus rei maxime ftudiofus. 
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Degli Dei terrejiri, o Semidei. 

CAP. I I I . 

ABbiamo riportato fin qui il fentimento dei Poeti, e 
dei Filofofi Greci intorno alia Mufica de'loro Dei; ri-
feriremo ora in quefto Capo cio, che dei loro Semi

dei lafciarono fcritto. Prima pero dobbiamo avvertire con 
PAb. Bannier ( i ) , che fe hanno giammai i Greci corrotta la 
Storia antica, lo hanno fpecialmente fatto nella Favola diPan. 
A loro intendimento, offerva giudiziofamente Herodoto ( a ) , 
Ercole, Libero , o Bacco, e Pan erano gl'ultimi di tutti i 
Dei: non oftante tra gli Egizj Pan era rifguardato come uno 
degli otto Dei maggiori, che nella loro Teologia formavano la 
prima Claffe, ed erano li piu potenti, e li pii) antichi di 
tutti ( 3 ) . 

Cio non oftante, feguendo 1'opinione dei Greci, a!cu« 
ni vogliono che Pane foife Figlio di Mercurio, e di Pene

lope 

(1) Mytholog. T. 1. liv. 6. cap. %. Art. 6. trad, in lui. pag. x%6. 
(2) Herodotus Halicarnafs. lib. 2. c. 146. 
(3) Julian. Aurelius de Cognominib. Deor. Gentil. LU, Greg. Gyraldm Rift. Veer. 

Synt. XV. Ab. DeclauJlre Diuion. Mitholog. J. 3. p. 41, 
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lope ( 4 ) , ed altri di Giove, e della Contumelia ( 5 ) . Pu 
Dio dei Paftori (<5), e Inventore della Fiftola (7 ) , la quale 
come da eifo ritrovata foffe ce lo defcrive Ovidio , dicen-
do (8 ) , che invaghitofi Pane d' una Ninfa per nome Sirin-

(4) Pl.tto Cratyl. Confentaneum quoque, amice,-a-tva. biformem filium effe Mercurii. 
Hyginus Fab. 224. Pan Mercurii & Penelopes filius. Herodotus in Euterpe lib. 2. n. CXLV. 
A Pane autem Penelopes; ex hac enim & Mercurio Pan genitus dicitur a Gratis. 

(5) Gyraldus Hiflo'. Deor. Syntag. XV. pag. 43j. T. i. Quidam porro tradide-
runt, Pana Jovis & i>(ifMi, ideft Contumelia filium , alii Mercurii & Penelopes, alii 
Penelopes quidem, & omnium procorum, & inde illi nomen Pan. 

(6) Oviditis Faflor. lib. 2. Lupercal. v. J. 
Pana Deum pecoris veteres coluiffe feruntur 

Arcades. Arcadiis plurimus ille jugis. 
Virgilius Eclog. X. v. %6. 

Pan Deus Arcadia venit: quern vidimus ipfi 
Sanguineis ebuli baccis minioque rubentem, 

Et Georg. lib. 1. v. 17. 
Pan ov;um cuftos. . . . . . 

(7) Virgil. Eclog. 8. v. 14: * 
Panaque, qui primus calamos non paffus inertes 

.& Eclog. a. v. 31. 
Pan primus calamos cera conjungere plures 

Inftituit 
v. }6. 
Eft mihi difparibus' feptem compada cicutis 

Fiftula 
Calphurnius apud Gafp. Bartholin, de Tibiis Veter. lib. I. cap. 4. 

Nam te calamos inflare labello 
Pan docuit 

Martial!s lib. XIV. Epigr. LX1II. 
Quid me compadam ceris, & arundine rides ? 

Qua primum extruda eft fiftula, talis erat. 
Hyginus Fab. 274, Pan fiftula cantum primus invcnit. Lud. C&lius_ Rhodiginus Left. 
Antiq. lib. t2. Melpiam, ideft iiix-THnv, vocant locum, quod inibi fiftula melos 
compererit Pan Fuit & in Parthenio monte Panos delubrum, ubi & teftu-
dines conficiendis lyris peraccommodas haberi, proditum memoria eft, quibus tamen 
parcunt, quod Pani Sacras opinentur. 

(8) Qvidius Metamorph. lib. 1. Fab. XI. V. 690. 
Inter Hamadryadas celeberrima Nonacrinas 
Najas una fuit; Nympha Syringa vocabant. 
Non femel & Satyros eluferat ilia fequentes, 
Et quofcunque deos umbrofave fylva, feraxquc 
Rus habet: Ortygiam ftudiis, iplaque colebat 
Virginitate Deam : ritu quoque cinda Diana 
Falleret, & credi poffet Latonia, fi non 
Corneus huic arcus, fi non foret aureus illi . 
Sic quoque fallebat. Redeuntem colle Lyceo 
Pan videt hanc, pinuque caput pracindus acuta 
Talia verba refert. Tibi nubere, Nympha, volentis 
Votis cede D e i . . . . . . . . 



Cap, I'll. 33 
g a ; e abborrendo ella il fuo a m o r e , e fuggendo da efTo 
s' incontro in un flume ; 

Ed dove giunta pregd le for elle , 
Che volejjer falvarla in alcun modo , 
Et s' apprefer le plante tenerelle 
Al terren paludofb , e poco fodo , 
Che tutte /" off a fue ft fer cannelle , 
Ch' ogni giuniura fua ft fece un nodo, 
Che gran foglie Ji fer le vefti tofto, 
E tutto il corpo fuo tenner nafcfto. 

E che correndo Pane, in abbandono 
Penso tenerla, e sfogar la fua voglia : 
E che prefe una canna , donde un tuono 
FhbiV ufcia, come d' huom , che ft doglia; 
Che mentre ella fpi to, rende quel fuono 
JI vento moffo in quella cava Jpoglia: 
E come Pan da tal dolcezza prejb, 
Diffe, in van non havro tal fuono intefb, 

E di non pari calami compofe 
Con cera aggiunti il ftebile iftrumento. 
A cui pofcia Siringa nome pofe 
Dal nome fito , da quel dolce lamento , 
Dovea dir quefte con molte altre cofe 
Mercurio inforno a queflo fcambiamento (9 . .' 

Pra i molti ( 1 0 ) , che efpongon il fenfo di quefta favola , 
ne* feguenti termini fi efprime Giufeppe Orologi ( u ) : La 
Favola di Pan e di Siringa e affai nota , perche quefta voce 
Pan nella lingua Greca fgniftca il tutto. Si dird dunque che 
la natura che e il tutto figurata per Pan , rimane vinta dall* 
amore quando ama come fa, le cofe prodotte da effa; e Sirin
ga amata da Pan fara quel concento , e quell' armonia foaviffi-
ma dei moti delle sfere amata molto da effa natura, come 
quelli, che fono guidati con tanto ordine, e con tanta majiri* 

E a tin 
• — - - — ; —— ' 1 r — 

(9) Metamorf. d' Ovid. rid. da Gio: Andr. dell' Anguillara in ottava rima lib. I . 
Staligeri Poet. lib. l. cap. 4. 

(10) Macrob. Satumal. lib. t. cap. 22. Phornutus Natura Deor. de Pane . GyraU 
ius. Deor. Syntag. XV. pag. 434. Natal. Comes Mythol. Cap. 6. Ab. Bannier Mythol.. 
J. ». liv. 6. Cap. x. Art. 6. 

{»*) Annttaz. glie Metamorf, A' Ovid, dell' Anguillara lib. t. 

• 
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^unfine determinato porta [ P a n e ] ;*<*£%,% ^ 
ftoneie nell'altra un' inftrumento Mufcah,co», fetucannt.... 
V intlrumento voi figura P armonia dei Cieh, conofciuta per 
il'ttTde! Lie !"Che fignifichi poi che Siringa f p r ^ 
V amore dei Satiri, f pud dire, chefignftca, f ^ ' ) a 

fu fempre poco amata da gli huomin, rozzt ; e I ivftrum.nto 
co 7 fuono del quale addormentd Mercurio gh occhi delta ra* 
gioneJ,fuPifiejo di Pan, che con la fua dolcezza ci addor-
lent a di maliera , che rimanemo morti, quanta all a a e di
vina confideratione delle maravigliofi opere de Creatore come 
quelli che andiamo perduti nella dilettione delle cofe creat*\,. 
q Pane, oltre la Fiftola , fu anche inventore fecondo P i -
nio (12) del Monau lo , o fia Calamaulo (13) . f»menl° 
compofto di una fola canna . Luciano ( 1 4 ) ci d e ^ c n \ e fa* 
ne compagno , miniftro , e configliere: di Bacco, dichurato 
anche Paftore, Mufico , Ballerino, .Cacciatore, e fingolar 
Guerriero (15. , e nel dirigere i Cor, delle B a c c a n t i . 1 6 ) , e 
fonare i Fiauti e la Fiftola talmente efperto, " ^ t u " ° P * " 
di fe fteffo andava dicendo nulla,poterli fare da Bacco lenaa 
la fua d i rez ione .e condotta . /. ' * ^ A Pa-

_(n) C. Plinius Hiflor. Natur. lib. 7. cap. jtf. Fiftulam & Monaulum Pan Mer-
Clirii [ invenit ] . 

(13) Athen&us lib. 4.' Deipnofoph. cap. 24. Quod nunc vocatur x*Xaf*au'*u/f, Monau-
lon quondam fa>ffe aperte lie declarat Hedylus in Epigrammatibus. Caufahonus in 
hunc loc Monaulum & Calamaulum idem effe. Delecafnplus in eod. x.etKctu,<mKqs. 
Arundinea Tibia. Faciolatus Calep. Monaulos. Tibia fingul.aris, vel fimplex, a f^ovoc, 
folus, & «i_w., tibia. Mart. I. 14. Epigh 6$. Sape: diias inflat, fape Monaulon 
habet. 7 

(14) ̂ Lucianus Samofat. Deor. Dial. Panos fy Mercurii. Nam & Muficus fum, & 
fiftula cano , 'admodum pieno fpiritu : & Bacchus ille nihil abfque me facere quicquam 
p6«eft : fed & focium & confultatorem fecit me, & duco ipfi chorum. Im. 
pero autem & Arcadia toti. Nuper vero etiam Athenienfibus auxilium ferens, ita 
praclare rem geffi in Maratlione, ut'ceu donum militare quoddam retulerim antrum 
illud quod eft fub arce. Qu&d fi igitur Athenas veneris, cognofces quantum ibi fit 
nomen Panos at ego tamen & cum Echo & cum Pyti rem habeo, praterea 
& cum omnibus Bacchi Manadibus, atque admodum ftudiose ab illis obfervor. 

(15"! Virgilius Eclog. X. Natal. Comes Mytholog. lib. J. cap. 6. de Pane. Anton. 
"Franc. Gorius Mufe. Etrufc. Claffis 1. T. •*. pag. 147. 

(16J Ylatonis Carmina apud Nat. Comit. loc. cit. 
Conticeant Tryadum colles, fontefque perennes, 

Ipfaque conticeant pignora parva gregis : 
Fiftula dulce canit quia Panos, labra canoris 

Humida ut illius addita funt calamis. 
Hunc circa ftatuere chorum molli pede Nympha 

Hydriades, pariter Nympha & Hamadryadei, 



Cap. III. 31 
A Pane fuccedono i Satiri, de' quali i piu vecchj , fe

condo Paufania ( 1 7 ) , chiamaronfi Sileni , nome il quale 
per fentimento di Svida fu dato anche a Bacco, educato dar 

gli fteffi Sileni. Fra quefti uno fu Cuftode, e Nutrizio; delf 
ifteffo Bacco , come dal l ' Inno feguente d 'Orfeo (18 ) . 

Odimi tu di Bacco allevatore, 
E molto venerando A jo , e Nutricio, 
De' Sileni molto ottimo, onorato 
Da tutti lddii , ed uomini mor tali 
Nelle ftagioni appo il T'riennio facre 
Cajio, veglio , dell' or dine, di Bacco, 
Paftorale, primiero ordinatore , 
Evoe fonante , della veglia amico, 
Fanciulleggiando con gli fuoi Sileni : 
Alle Najadi duce, ed ai Baccanti 
Edra portanti; or via all' ordinanza 
Tutta divina in un con tutti i Satiri 
Con fembiante ferino , dando il tuono 
Dell' Evoe in onor di Bacco Re, 
Colle Baccanti Lenei car mi, gravi* 
E perfetti intonando, e divelando 
In fante ordinazioni Orgie notturne , 
Evoe ripetente , al tirfb amico, 
E tranquillando ne' drappelli facri, 

Se crediamo a Euforione riferito da Ateneo ( 1 9 ) , anche 2 
quefto Sileno viene attribuita 1' invenzione della Fiftola di 
piu canne compofta ( 2 0 ) , di c u i , come abbiamo v e d u t o , 

E x fu 

(17) Paufanias Attic. Cap. XXIII..... maximos enim natu Satyrorum Sileno6 
Huncupant. 

(18) Inno d'Orfeo di Sileno Satiro trad, da Antonmaria Salvini. 
(19) Athen&us Deipnofoph. lib. 4. cap. 25. Edit. Cafaub. Euphorion hexametroruiw 

fcriptor libro de poe'tis lyricis tradit, fiftula,... qua multis eft eompada calamis, 
Silenum [inventorem]: illius autem, qua cera glutmatur, Marfyam. 

(20) Ger. Gio: Vofllo rlleva una talc AiverfitA d' opinioni, in attribuire tt varj 
V invenzione della Fiftola [ de Orig. & Progr, Idolatr. lib. 4. cap. 9%. ] Quis artifitilim 
amndines jungendi repererit, diffentiunt vetcres. Sed plures earn Panos putant glo-
riaiTi: ut Maro Eel. 11. 

Pan primus calamos cera conjungere plures 
Inftituit . 

Similiter Ed. VIII. Ovid. 1. Met. Plinius lib. VIL cap. LVI, Fiftulam, inquit, & Mo-, 
. . nau-

IU 
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fu dichiarato inventore Pane. Infieme con Marfia ebbe 
T ardire Sileno, come nam Paufania ( a i ) , di provocare 
Apollo , chi foife piu eccellente nel fuono della Tibia. 

Furono compagni e miniftri di Bacco , oltre i due ac
cennati, Pane, e Sileno, tutti gli altri Satiri, Pani, Sileni, 
le Bacche, Leene, T i e , Mimallone , Najadi, Ninfe , e i 
Titiri ( i a ) , i quali nei Baccanali e nelle Orgie cantavano 
infieme colle Baccanti 1' EVOE battendo i Timpani (23) 
non folo cogli altri ftrumenti accennati nel capo anteceden
te parlando di Bacco, ma ancora con Cembali, Timpani, 
Siftri , Rombi, Crotali, come rilevafi dalle Pitture d' Eicola-
n i o ( 2 4 ) , e de'quali a fuo luogo daremo notizia particolare. 

Dopo i Satiri reftaci a parlare ancora delle Sirene , ch' effe 
pure vengono collocate nell' ordine de' Semidei. Quefte 

Fur tre gratioftfpme Sorelle 
Fi* 

naulon, reperit Pan Mercurii. Ifidorus vero lib. III. Orig. cap. XX. tradit, quofdam. 
hanc laudem tribuere Mercurio, alios Fauno, nonnullos Idi, paftori Siculo. De Mer
curio non longe abit a Plinio, qui Pani Mercurii adfignat. Nee Faunus Latinorum 
alius eft a Pane Gracorum: ut ibidem agnofcit Ifidorus. Pro Idi vero lubens f quod 
Antonio Auguitino non improbatum ] Daphnidi reponam : quando is paftor Siculus 
fuit, & carmen reperit Biro'.icon, ac eo, &• fiftula alios obledavit: ut de fingulis 
iftorum teftis eft Diodorus Siculus pene extremo libro IV. bibliotheca. 

(21) PaufmUs Corinthiac. cap, XXII.... placatus Apollo , rediit cum tibicini-
bus in gratiam, quum ante eos male odiffet propter Marfia & Sileni, qui deum ip
fam provocarent, certamina. 
., (xi) Svldas Hiflorica. "Bctxxsu . Baccha , Satyri, Panes, Sileni, funt Bacchi co-

mites. Strabo lib. io. Geogr. pag. 323. fra i miniftri di Bacco numera: Bacchi, Sile-
ni,'Sarvri, Baccha , Lena , Thia , Mimallones, Najades, Nympha, Tityri. 

(23; Horatius lib. 2. Ode XVI. vel XIX. 
Bacchum in remotibus carmina rupibus 
Vidi docentem [ credite pofteri ] 

Nimphafque difcentes: & aures 
Capripedum Satyrorum acutas. 

Evoe , recenti mens trepidat' metu, 
Plenoque Bacchi pedore turbidum 

Latatur; Evoe, parce, Liber, 
Parce gravi metuende thyrfo. 

Fas pervicaces eft mihi Thyadas, 
Vinique fon tem, ladis & uberes 

Cantare rivos , atque truncis 
Lapfa cavis iterare mella. 

Ludov. Defprcz. in OiL XV111. lib. i. v. 9 monet Sithoniis non Ievis Eviusl 
ita Bacchus eft appellatus, vel a voce Bacchantium fafi; vel potius ex eo quod eum 
debellatis former gigantibus revertentem Jupp^er fie affatus eft: tv vii, euge fill -

(24) Tom. 1. Tav. XV. pag. 81. feg. 



Cap. IU. 

FigUe al fume Acheloo che f trovaro 
Cogliendo i for con molte altre donzelle, 
Quando I' eterne tenebre involaro 
La fi?lia di colei, ch' ancor commove 
Col pianto , e con parole il cielo , e Giove 
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Fur si felici , e nobili nel canto, 
Ch' avean per tutt' il mondo il gri do, e'l vanto. (25) 

Traggono la loro denominazione dalla parola Sir, che vuol 
dir Cantico, e quindi pofcia da Siren che fignifica Moftro 
Canoro n' e derivata la favola delle Sirene ( 2 6 ) . Furono 
figlie , fecondo Igino (2 .7) , del Fiume Acheloo, e della 
Mufa Melpomene , o come altri vogliono di Calliope , o 
di Terpficore ( 2 8 ) : favoleggiarono i Poeti , che avevano 
le a i i , con Ja parte fuperiore del corpo di Donna , e 1'in
feriore d' Uccello (29 ) , o di Pefce ( 3 0 ) . Secondo Palefa-

to 
• . 1 1 . 1 . 1 . . 1 . • . . . . . 1 1 . . - i 1 1 . . 1 1 - • I . • • ' • . 

(25) Anguillara Metam. d' Ovid. trad. lib. j . 
(16) Gori Muf. Etrufc. Claf. 11. pag. 280. Sirentim nomen, notum facris divini 

Voluminis Scriptoribus, ut notat dodiifimus Bochartus [ In Hieroxoico lib. VI. cap. 
VIII. pag. 830.], ab Hebraico & Funico idiomate prodit; nam "Vw Sir, eft can-
tio, canticum. Inde libro Salomonis titulus Ov.i»i. .*«" Sir haflirim, eft canticum 
.canticorum. Itaque . .*«" Siren, eft canorum monftrum, quale non folum a Poetis, 
verum etiam a Sculptoribus, & a Pidoribus fingitur. Sopra le parole del Cap. XIII. 
v. 22. d'Iftia: & Sirenes in delubris voluptatis. cosi commentano fulla fcorta di San 
Girolamo, S. Ambrogio, e S. Bafilio il Menochio: Sirenes Chald. Dracones ideft 
ut ait S. Hieronymus, dcemones , aut monftra, aut dracones magni, criftati, & vo-
lantes: ed il Tirino. Tropologice, Siren eft dcemon ad voluptatem illiciens inquit S. 
Ambrofius & Bafilius. Ab. Bannier. Mytholog. T. 4. Liv. 2. Cap. X. p. 386. Ab. 
Declauflre Diilion. de Mytholog. T. 3. 

(27) Hyginus Fab. CXLI. Sirenes Acheloi fluminis & Melpomene Mufa filia. 
(»8) Gyraldus Syntag. Deor. V. Sirenes filia dicuntur Terplicores, feu Melpome-

nes, & Acheloi. Servius tamen Calliopes ait. Nat. Comes Mythol. lib. 7. cap. 13. 
Has igitur [ sierenes J finxerunt antiqui Acheloi fluminis & Terpfichores fuiffe 
filias. Nicander lib. 3. Mutatorum Melpomenen Sirenum matrem fuiffe fcribit, alii 
Steropen, a in Calhopen. Ab. Bannier loc. cit. p. 381. Les uns veulent qu' elles fuffeirt filies 
du fleuve Achelous .Si de la Nymphe Calliope , d' autres pretendent qu'elles fortirent 
du fang de la playe qu' Hercule fit au Dieu de ce fleuve, en lui arrachant une 
cornc . 

(19^ Ab. Bannier eod. loco Ovide dit qu elles accompagnoient'Proferpine 
lorfqu' elle fut enleve'e, & que les Dieux leur ^accorderent des ailes pour allercher-
cfter cette Pr.nceffe. Ovid. Metam. 1. V. fab. IX. v. 558. 

Poffe fuper fludus alarum infiliere remis 
Cptaftis: facilefque Deos habuiftis, & artus 
Vidittis veftros fubitis flavelcere pennis. 

YoJftus di Orig. Idololatr. lib. 3. cap. 99. Sirenes praterea in fiditiis Plinio avibux 
ha^ 

z 
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to (31) perb erano meretrici, che col loro canto inganna-
vano e feducevano i naviganti, ftando in certi fcogh del 
Mare (32) . Sono varj fra di loro gli Autori nel ftabilirne 
H numero (33) ; per altro il fentimento pid comune ne nu-
me H r e Leuckia, Ligia, e Partenope . Alcuni, come Ov.-
dio (34) e Omero (35) , le defcrivono folamente pente nel 
Canto, ed altri nel fuono ancora degli Strumenti O O - . V a -

hEE"n ~ Td miretur quifpm, qui cogitet, vulgo ^ g ^ g ^ S t s T S 
rrprlsn'ur effir.g furenon corporis parte virgmea, inferiori autem pu-iuu 
quid apud Serum legas neminem. His enim fuperne formofa erant virgmes, infer-
tie aves. Unde Ovid, loc dt. _. 552. 

Vobis Acheloides, unde 
Pluma, pedefque avium, cum virginis ora gentis ? 

Atque hanc etiam fenientiam legas apud iElianum lib. XVII. de Animal, cap. XXIII. 
i K m ffft % & J & - £ £ g l Cependant, pour ne nen diffmuJer je eroi, 
*,_ M Huet s* eft tromp., & jamais l'Antiqmte n 'a regard* les Sirenes comme 
des poiflbns: A Homer?, qui les peint feulement fous la ^ . d * ™ ™ f ^ s 
rtueufe ; ni Virgile, ni Servius fon Commentates; n. Ovide. ..m aucun des autres 
Sciens, que je fcEche, n' en a jamais eu cette id.e. Ab. D " l ^ f . ^ c \ ^ j Z *$£ 
QuelquesAuteursModerr.es ont pretendu que les Sirer.es tvoient l a f ^ f f V™™ 
M?la ctfnfure en bas, & que f etoit d' une Sirene qu' V-on-xmtetidmtvu\tt,^va 
il reprefente une belle femme dont le corps fe termine en poiffon: Leiinit inpiLem 
mulier formofa fuperne; Art. Poet. v. 4. Mais il n ' y a aucun Auteur ancien qui nou* 
ait reprefente" les Sirenes comme femmes poiffons. . . . -. n M 

(L) Lud. Cxlius Rhodigin. Led. Antiq. lib. 30. cap. M. Atque mibi Sirena, 
quoque fuiffe meretriculas, idem Audor f J ^ l prodit, ^ deceperm navw 
e.ntes. Et lib. 14. cap. 14. Cur enim Gentihum fabula n«rant,Sirenum cantiwu 
S i s infaxa pricipitcs ados? Eas Palaphatus in l i b r o } * ™ & ™ ™ J ™ $ J § 
alias fuiffe fcribit, quam meretrices, qua navigantes blandis venenis pellexennt m 
fr?"U (T_) Faechlati Calep. Siren. Primo juxta Pelorum prom. Sicilia, poft in Capreis, 
infulis maris Tyrrheni, Campania adjacentibus, habitaverunt. -n W ,m # .m n r ,n . 

(33) Cyraldus Hiftor. Del. Syntag. V. pag. x ? i . Quidâ m tres _ commemorant. 
Parthenopen, Leucofiam, & Ligiam, Alii Aglaophemein Thelxiepiam Pdmoem, 
& Ligiam. alii duas tantum, & fine nomine, ut Euftathms notat. alu quamor. 
nee qui quinque fcripferint defuere. 

(34) Ovid, de Arte amandi lib. 3. z>, 311. 
Monftra maris Sirenes erant: qua voce canora, 
Quamlibet admiffas detinuere rates. 

(35) Homerus Odijf. lib. XII. 
(36) Voffius de Crig. Idol. lib. 3. c. 99- Et fi autem varie eas interpretentur an-

tiqui: maxime tamen verifimile eft, fuiffe pfaltrias corpore qualtura facientes; qua 
tranfeuntes allicere, alledos detinere, dententos & animo corrumpere, « F e c u n ' " 
ac honefto nomine exuere folerent. Avium fabiilofarum a Phmo memoratas aaac 
etiam Harpyas, quas fie defcribit Maro III, _En. 

Virginei volucrum vultus, foediflima ventris 
Proluvies, uncaeque manus, & pallida femper 
Ora fame. 

http://QuelquesAuteursModerr.es
http://Sirer.es


Cap. Hi. 39 
liano anche i monumenti nella qualita, e nei numero degli 
Strumenti. Appreffo del Gori fe ne vedono tre , 1* uno pofto 
nel frontifpicio del Mufeo Etrufco, nel quale la Sirena di 
mezzo tiene la Fiftpla compofta di fette canne, V altra col 
plettro fuona la Lira, e la terza il Monaulo , o fia una fola 
Tibia (37) • Quanto agli altri due Monumenti, nel primo 
una delle tre Sirene canta, e Ie altre due fuonano 1'una la 
Fiftola, 1'altra il Flauto; nel fecondo I'una canta, e 1'altre 
due fuonano la Fifiola. Nei Monumenti appreffo del Grono-
vio, e del P. Montfaucon vedeli qualche divario, poiche una 
delle Sirene fuona ,, in luogo d'un Flauto, due Fiauti ( 3 8 ) . 
In tutti i rifeiiti Monumenti vedonfi le tre Sirene, che ten-
tano di fedurre Uliffe col loro Canto e Suono, ma egli, 
fecondo che eel defcrive Omero ( 3 9 ) , avvifato da Circe, 
cercci di sfuggire Ie loro inlidie, per la qual cofa ft pre-
cipitarono in Mare . 

A Si-

1 

(37) Ant. Francifc. Gorius Mufe. Etrufc. T. X. Claff. x. pag. X-J9. Etrufca U r n a , 
quae in fronte horum librorum propofita eft, extat Florentiae in Mufeo Marchionum 
Niecoliniorum, quae quidem omnium eft eiegantiflima, ac minus iniuria temporum 
labefadata. Quae vero proponitur num. i. in hac Tab. CXLVII. Volaterris confpici-
tur in Aedibus Nobiliftimi Equ.tis Ludovici Maffeii; altera vero prolata num. 11. 
Florentiae apud Nobiles Bonnarrotios adfervatur.. . . pag. 280. Primum igitur in his 
monumentis omnium vetuftiffimis obfervandum eft, Tufcos noftros tres tantum propo-
fiiiffe Sirenes, longe pulcherrimas feminas: & quidem omni culm & venuftate corpo
ris inftrudas, ornatalque in auribus, armillis, torquibus & peplo, quod e capite 
earum pendet, virginea tunica & palla amidas: quibus nee crura, nee pedes galli-
jiaceos adfignarunt, uti apud Gracos & Romanos in Sculpturis fadum videmus. 

(38) Gronovius Thefaur. Grsc. Antiq. T. x. Tab. 7. Multis quidem forfan faculis 
ante jam in faxo fuo degebant Sirenes, utpote vel aquales Mufis, quibufcum cer-
taviffe cantu leguntur, vel ex earum aliqua [ Melpomenen plurimi, led alii Terpfi-
choren tradunt, nonnulli Calliopen ] nata ut proxime ad eas accedant, etiam Hi-
gino eas ad Proferpina raptum referente. Quidquid de his etiam Argonauta jadare 
voluerunt, omnino quern venerari debemus ob eas palam cognitas, Uliffes eft, qui fo-
lus potuit earum cantus audire, ita ut non ad definendum illuc appelleret, fed prater 
veheretur, & quum poftremus omnium cantantes eas audiviffet [ quippe poft quern af-
fidue conticuerunt non amplius viventes ] fimul dodrinam earum per populos ferre, 
fimul faciem earum magno rerum fuarum praconi Homero informarc. Quod ut aliis 
etiam fieret,& noftro propofito in primis faverem, ipfas tres [ in hunc enim numerum 
conveniunt omnes, etli variantes nomina ] egregie prorfus ex monumento veteri Ro
mano in gaza Mufei Puteani exhibitas nuper & vulgatas hue applicui, quo & nume-
rus ipfe conftaret, & apparerent pluma pedefque avium, cum gererent tamen virgi-
nis ora, ac pariter tibiis [lie enim loquitur Servius, non tibia, ut video temere ex 
illo plufquam femel citari, etfi ita unam inflent in nummo ] cithara, vocemodulan-
tes concordiam fuam. P. Montfaucon Antiq. expliq. T. t. P. a. Cup. y. 

(J?) Htmirui Odiff. lib, XII. 
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. . . A Sirene 
Primieramente giugnerai, che tutti 
Uomini incantan capitati a loro. 
Chi fconftgliatamente accofteraffi, 
E la voce udird delle Sirene , 
A lui non donna , e non fanciulli figH , 
A cafa ritornando, attorno ftanno , 
Ne godon : ma luftngano con canto 
Sonoro le Sirene in prato cjfife; 
E molto e intorno d' offa alta catafta 
D' uomini putrefatti, e intorno fcemanft 
Le pelli. Or paffa avanti a tutta voga ( 4 0 ) . 

Vog l iono , c h e , a perfuafione di Giunone , le Sirene col lo* 
Canto provocafiero le M u f e . Quefte le vinfero, e traffer 
loro ie penne delle a i i , e con efle ft coronaiono i l ca
p o ( 4 1 ) . 

~dele c tant 

De-

(40) Traduziont Ai Antenmaria Salvini lib. XU. OAiff. A' Omtro. 
C41) Paufanias Boetica lib. 9. cap. 34. pag. 778. Acheloi enim filias [Sirentil 

narrant Junonis fuafu in cantus certamen Mufas provocare aiifas: vidis Mufas pin-
Has cx alis conveMc, deque illis coronas fibi feciffe, 



Degli Eroi. 

C A P . I V . 

PRima d' innoltrarci, fa d'uopo riflettere, che ne' primi 
tempi appreffo gli antichi Greci non vi era cofa piu 
frequente fra i Paftori e le Paftorelle pafcenti il loro 

gregge, che di ricrearfi, ed efprimere i loro vicendevoli amo-
ri col canto di rozze canzoni, accompagnate dal fuono d'un 
ruftico Zufolo, e d'una ftridente Fiftola ( t ) . 

P Dun-

(i) Tibullus lib. 2. Eleg. t. v. J I. 
Agricola afliauo primum fatiatus aratro 

Cantavit certo ruftica verba pede. 
Et fatur arenti primum eft modulatus avena 

Carmen, ut ornatos diceret ante Deos. 
Agncola & minio fuffufus, Bacche, rubenti 

_ Primus inexperta duxit ab at te choros : 
Hmc datur a pieno memorabile munus ovili 

. Dux pecoris hircus: duxerat hircus oves. 
$hilippus Silviusin hunc loc. Agreftes nempe cantilenas, aut aliquod carmen in-
conditum. Saltationem a paftoribus & rufticis initium duxiffe pluribus probat Scali-
ger m fua Poetica. Cantum quoque fuiffe a paftoribus ait Lucretius imitationc 
concentus avium. 

,/f^fifz. 

ii _ v J •••.-:. .'i - , • ",'; 

V \ '* . z->-/ 
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. . . . . . . . Dunque proftrati 
Non lungi al. dolce mormorar d* un Rio 
Tra molli erb'ette i Paftorelli all' ombra 
Di falvatiche plante , il proprio corpo 
Tenean co 7 poco in allegrezza e in fefi a : 
Maffime allor che la ftagion r-idente 
Dell' Anno il prato cofpergea di fori : 
Allora in ufo eran gli fcher^i, allora 
Ze facetc parole, allora il dolce 
Sganafciarfi di rifa, allor feftante 
V amorofa lafcivia incoronava 
Le fpalle e il capo con ghirlande intejh 
Di for novelli e di novelle frondi, 
Lncitando a ballar quel Popol rozzo 
Goffamente e fenz' arte, ed a fer ire 
Con dolci falti alia gran madre il dorfb\ 
Onde nafcer folean dolci cachinni : 
Perche allor viepiu nuove ed ammirande 
Eran tai cofe, e quindi avean del fonno 
JI dovuto conforto i vigilanti, 
Variando e piegando in molti modi 
Le voci e il canto, e con adunco labbro 
Scorrendo fopra i calami (2) . . . . . . 

Nel progreffo de' tempi le genti piu coke , e fra quefte 
fingolarmente i Poeti, o cantavano con la fola voce, o cogli 
ftrumenti i mifterj della loro Religione, o le imprefe degli 
Eroi , come rilevafi da Omero in piu luoghi, e da Virgilio 
riportati dal mentovato Voffio ( 3 ) . Di fatto gli Ebrei , i 
Greci, i Latini, ed altri chiamavano il Poeta col nome di 

Can-

(x) Lucretio lib. J. tradotto da Alefs. Marchetti pag. mihi 327. 
(3) Voffius de Art. Poet. Natu. cap. 13. $. 7. Antiquiflimi illi Mufici religionis, ac 

natura myfteria, heroumque gefta, ac limilia, poeticis condiebant numeris; eaque 
ipfimet, vel affa canebant voce, vel organis fociabant; quod Homerus pluribus often-
dit locis: & apud Virgilium, uti antea quoque diflum. Jopas canit cithara..'.« 

Errantem Lunam, folifque labores, 
Ardurum, pluviafque Hyadas 

Sine eft, quod Mufica pro Poetica accipiatur apud Comicum, cum ait [ Prolog. 
Heaut.] Kepente ad Studium hunc fe applicaffeMuficum, & [Prolog. Phorm. ] 

. . . . . . . . In medio omnibus. 
Palmam effe pofitam, qui artem tradant Muficam. 
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Cantore (4) per una certa fomiglianza, e conneflione, co
me offerva Ariftotele ( 5 ) , che fcorgefi nei l l i tmi , e Melo-
die pel regolamento degli umani affetti, e al dire di Fab. 
Quintiliano ebbero in tanta ftima la Mufica, che giudicaro-
no i Mufici, Poeti e Sapienti , afferendo Timagene effere 
antichilfimo fra gli ftudj, anche piu fer), quello della Mu
fica, come ne fanno piena teftimonianza i piu antichi, e 
celebri Poeti, che avevano per coftume nei conviti reali di 
cantare colla Cetra le lodi degli Dei , e degli Eroi ( 6 ) . 

Nel riferire pertanto quello , che intorno alia Mufica 
degli Eroi abbiamo ritrovato, non rechi maraviglia, fe mol
ti fra quefti, che univerfalmente fono creduti femplici Poe
t i , fiano confiderati come Mufici (7) ancora, perche, co
me abbiamo veduto di fopra era una fteffa cofa il Mufico 
ed il Poeta. Ptemeffa quefta notizia, tratteremo ora degli 
Eroi che hanno rapporto alia Mufica, e in quefto Capo par-
leremo degli Argonauti , de' Tebani , e de' Trojani per con-
tinuar pofcia nei fulleguente degli altri . 

F 2 Eroi 

(4) Idem loc. cit. cap. 2. $. 6. Unde Hebrais poeta dicitur T w o , mefchorer, id 
eft cantor, ac poema W", Schir, hoc eft, canticum: nempe a 1W, Schur, quod eft 
canere. Similiter Gracis «V<5 tri dtiSav , canere, eft ctoiH:, Poeta, & efoi-V, Carmen. 
Poeta etiam Latini canere fe dicunt: Mufaque iis Camena, qua prius Cafmena, 
& Carmena; ut monitum Varroni [ Lib. 6. de L. L. ] : nempe ab antiquo cafno, 
pro cano: unde & cafmen, quod poftea carmen. 

(5) Ariftot. lib. 8. Politic, cap, j . Sunt autem in rhythmis & melodiis fimilitudi-
res maxime penes veras naturas irae & manfuetudinis ac fortitudinis & temperantia, 
& contrariorum his, & aliorum omnium qua ad mores pertinent... Mufica vero ex 
his eft, qua funt jucunda fecundum naturam. Et videtur cognatio quadam effe no
bis cum harinoniis & rhythmis, quapropter multi fapientum dixere, alii idem animam 
effe harmoniam, alii vero habere harmoniam. 

(6) Fab. Quinililianus Inft. Orator, lib, i, cap. x. Nam quis ignorat, Muficen 
[ut de hac primum loquar].tantum jam illis antiquis temporibus non ftudii modo, 
verum etiam venerationis habuiffe, ut'iidem Mufici, &_vates & fapientes judicaren-
tur . . . . . & Timagenes audor eft, omnium in uteris ft'udiorum antiquiffimam Mufi
cen extitiffe : & teftimonio funt clariflimi poeta, apud quos inter regalia convivia 
laudes heroum ac Deorum ad citharam canebantur. 

(.7) Cicero de Orat. lib, 3. Num, 9f. Nam hac duo mufici qui erant quondam 
iidem poeta, machinati ad voluptatem funt, verfum atque cantum: ut & verborum 
Oumero, & vocum modo, deledatione vincerent aureani fatietatem. 
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Eroi Argonauti. 

TRa i giovani Principi, che fra gli Argonauti furono fpe-
diti alia tanto famofa imprefa del vello d'oro ( 8 ) , eb-

bevi Orfeo figlio di Apollo, e di Calliope fecondo Afcle-
piade ( 9 ) , o di Oeagro celebre Suonator di Cetra, e di 
Calliope fecondo Igino (10) , il quale ci racconta, che effen
do ftata collocata fra gli Aftri la Lira formata d'una Te
ftuggine , fu confegnata ad Orfeo, come ftudiofiffimo di 
tale ftrumento, e fecondo il fentimento di molti, difcepolo 
di Lino ( n ) . Alia Lira, che prima era di fette corde, ne 
aggiunfe Orfeo altre due. Diodoro di Sicilia (12) afferifce, 
che Orfeo nell'Erudizione, Melodia, ed Arte poetica fi refe 
a memoria d' Uomini fuperiore a tutti ( 1 3 ) . Compofe un 

Poe-

(8) Ab. Banter. Mytholog. T. 7. liv. 111. cap. X. pag. 143. Orphe'e eft un nom 
des plus fameux, comme des plus anciens dans la Poefie & dans la Mufique des Grecs. 
Sa reputation etoit floriffante des le temps de 1' expedition des Argonautes, e piit 
Hvanti dice 11 cit. Autore pag. 141. D' ailleurs on trouve fon nom dans toutes les 
liftes de ceux qui ont parle* des Argonautes, &c. 

(9) 11 Giraldi [ de Poet. Hift. Dial. 2. pag. S3.] dopo dl avercl accennati varj, 
the col nome di Orfeo vengono dagli Antichi defcritti, foggiunge pag. J 3. Fuit vero Or
pheus ApolHnis & Calliopes, id quod Afclepiades comprobat: alii vero Polyhymnia 
cixerunt. 

(10) Hyginus Poet. Aflron. lib. 2. Lyra autem inter aftra conftituta eft, hac, uti 
Eratoftenesait, de caufa, quod initio a Mercurio fada de teftudine, Orpheo eft tradi-
ta , qui Calliopes & Oeagri filius fuit, ejus rei maxime ftudiofus. 

(11) Svidas Hiftor. Orpheus ex Libethris, Thracia urbe fub Pieria, filius Oea-
gri & Calliopes Ajunt etiam difcipulum eum fuiffe Lini, & vixiffe states no
vem : alii dicunt undecim. Gyraldus loc. cit. Hunc [ Orpheum ] ipfum Lini difcipulum 
prodidere.. . . pag. 52. Earn vero Orpheus novichordem primus inftituit, cum an-
tea feptichordis fuiffet a Mercurio conftituta. Igino pero loc. cit. dice: Apollo Lyra 
accepta dicitur Orphea docuiffe. 

_(i2) Diodorus Siculus. Biblioth. Hift. lib. 4. pag. »2*j.; 232..Quoniam vero in Or
phei mentionem incidimus, pauca de illo referre, non alienum effe arbitramur. Is 
Oeagri filius, & patria Thrax fuit; eruditione ac melodia , artifque poetica fcien-
tia omnes poft hominum memoriam antecellens. Poema enim mirificum & concinni-
tate modorum excellens compofuit. Et ufque adeo gloria ejus excrevit, ut modula-
tiflimis carminum fonis feras & arbores delinire putaretur in __sgyptum pro-
fedus multa infuper didicit, ita ut inter Gracos omnes turn poematum & melo-
diarum artificio, praftantiiTTmus haberetur.... uxoris amore ftimulatus ad inferos, 
miro quodam aufu penetravit. Ubi Perfephonen fuavitate cantus illedam permovit, 
ut defiderio ejus morem gerens, conjugem nuper defundam ab inferis reducendam 
concederet. Vide Hyginum Fab. 2jr. 

(13) Albricus de Deorum Imaginib. de Orph. Orpheus vir fuit magnus ingenio, 
& eloquio perfulgens, eruditiffimus philofophia, & artiiun difciplina: qui homines 

ir-
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__oema mirabile, ed eccellente per la dolcezza dei Modi. Giun-
fe a tal fegno la fua gloria, che con'la delicatezza del fuono 
e col canto della fua Poefia 

Trovojfi Orfeo tirare a fe d' intorno 
La fera, il faffo, il fonte, il cerro, e'l pino ( 14 ) . 

Portofli in Egitto, ove apprefe molte cognizioni, talche fra 
tutti i Greci fu ftimato eccellente si nella Poefia , che nella 
Melodia, aggiungendo Igino, che nei Giuochi o Gare mu
ficali refto vincitore Orfeo nel fuono della Cetra (15) . Ac-
cefo di defiderio di riavere Euridice fua moglie, difcefe ar-
ditamente nell'inferno , e lodando la ftirpe degli Dei ( 1 6 ) , 
ottenne con la dolcezza del Canto e del Suono da Perfefb-
ne , o fia Proferpina di ricondur feco la moglie ( 1 7 ) . Nel 
lodare gli Dei, avendo Orfeo trafcurato il Dio Libero, o fia 
Bacco, gli fpedi le Baccanti, che lo sbranarono in pezzi ( 1 8 ) , 
o come vogliono altri, privo della fua Euridice, difprez-
zando le Baccanti, fu da effe barbaramente fatto mori re( i9) , 
come fi raccoglie dalla feguente defcrizione: 

Poi-
1 " - . • . . . . . . — 1 . _ . 1 • . . . . 

irrationabiliter viventes, ex feris & immanibus fecit mites & manfuetos, & moribus 
compofuit. Unde & beftias quafque, volucres, fluvios, faxa & arbores, cithara fo
no dicitur moviffe. qui & Eurydicem nympham eodem mulcens fono, inconiugem 
habuit: quam a ferpente percuifam & occifam, defcendens ad inferos, cithara fono 
dulciflimo Plutone placato , dicitur redemiffe . Fulgentius Mythologic. lib. 3. Orpheus. 
Vedafi fingolarmente Palefato de Fab. Narrat. lib. i. de Orpheo, che fpiega il fenfo di 
quefta favola . 

(14) Ovidius Metamorph, lib. XI. Fab. i . traduz. di Gio: Andr. dell' Anguillara. 
Horat. de Arte Poet. v. 391. 

Sylveftres homines facer interprefque Deorum 
Coedibus, & vidu foedo deterruit Orpheus, 
Didus ab hoc lenire tigres, rabidofque leones. 

Chriftoph. Landi'nus in hunc loc. Oftendit Orphei & Amphionis exemplo quantum 
utilitatis ad humanam focietatem confervandam quandoque attulerint poeta boni. 

(15) Hyginus Fab. 273. Qui primi ludos fecerunt.... Orpheus Oeagri filius 
cithara vicit. 

(16) Idem Poet. Aftron. lib. 2, in verbo Lyra. Itaque exiftimatur fuo artificio 
feras etiam {Orpheus] ad fe audiendi caufa allicuiffe, qui querens uxoris Eurydices 
mortem, ad inferos defcendiffe exiftimatur, & ibi deorum progeniem fuo carmine 
laudaffe. 

(17) Virgil. JEneid. lib. 6. v. 119. -~» 
Si potuit Manes arceffere conjugis Orpheus, 
Threicia fretus cithara fidibufque canoris. 

(18) Hyginus loc. cit.^ prater Liberum patrem: hunc enim oblivione dudlus 
pratermifit dicitur ei Liber bacchas objeciffe, qua corpus ejus decerperent ijir 
terfedi . Vide Lambert. Hartenjium Ennarat: in lib, 6, JEneid, Virgil, 

(19) Ovidius Metamorph. lib. XI, F»b. j , 
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Poi che la Donna fua tanto gradita 
Ha perfa Orfeo , piii, d' altra non gli caie , 
Et fol ne i bo fchi col Juon dolce invita 
Ad udirlo ogni pianta, ogni animale. 
Tal nuova in Tracia han le Baccanti udita * 
Et ogniuna di lor /' incauto affale 
Si, che tofto han con pietre, et ha fte attorte 
JI Poeta divin condotto a morte ( 2 0 ) . 

Virgilio dopo d 'aver narrato che Orfeo, era ne 'campi 
eJis; infieme con a l t r i : 

Parte in mufic he , in fefie , in balli, in fuoni 
Se ne van diportando, ed han con effi 
Il.Tracio Orfeo, ch' in lungo abito, e facro, 
Or con le dita , ed or col plettro eburno 
Sette nervi diverfi infieme uniti 
Tragge del muto legno umani accenti (21) . 

poco dopo fa menzione d ' un altro Eroe Argonauto, che e 
il Poeta Mufeo , cui antepone come offervano gli Efpofito
ri , ad Omero ( 2 2 ) , 

Mufeo tra loro , 
Che dagli omeri in fu gli altri avanzava. 

Quefti , per non confonderlo con altri Poeti dello fteffo no
me ( 2 3 ) , fecondo Servio fu figlio della Luna, o fecondo altri 

di 

(lo) M. Gabriel. Symeoni. Vita fa Metamorf. d' Ovid. fig. pag. 148. 
(21) Virgil. Aineid. Lib. 6. v. 667. fcrondo la traduz. di Annibal Caro. 
(21) Nafcimb. Nafchnbenii in loc. cit. Virgil. Quia primus omnium [ Muf&usl, 

tefte Diogene, Deorum genealogiam verfitus perfcripfit: jure igitur merito inter poetas 
ille primus interrogari debebat, qui poetarum primus extiterat. P. Jo: Ludov. de l* 
Cerda in eund. loc. Vis Ledor aliud Mufai elogium , ut ne mireris, pratermiffum 
Homerum, ilium fubftitutum ? Certe a praftantia hujus vatis credi poffint dida Mu-
faa loca Mufis facra, non fortaffe a Mufis, quod vulgus credit. Movet me Paufa
nia audoritas, qui lib. 1. celeberrimum Atticum Mufaum , & ad cujus imaginem 
reliqua omniadida, ad huncvirum refert, non ad Mufas; ait enim: Demetrius pra* 
lidio, & munitionibus eum locum firmavit, quern Mufaum appellant. Servio in que
flo luogo nota: Humeris extantem fufpicit altis &c. Quali Philofophum, ac fi diceret 
Platonem. _ Alludit enim Poeta. Nam Plato ab humerorum didus eft latitudine. 
Athleta enim fuit: qui poft omnium vidoriam fe philofophia dedit. 

(23) Syidas Hiftor. Muf&us. VoJfius de Poetis Gr&cis cap. IX. Mufeum, qui amo-
res Leandri, & Hems, confcripfit, Cafar Scaliger [at quantus vir!] in fuis de re 
Poetica libris Homero pramifit, quia hunc putaret effe ilium, cujus a Virgilio fit 
mentio in fexto fui magni oper.'s. Sed nihil manifeftius, quam hunc vixiffe "fub Au-
guftis, & quidem poft quartum faculum. 
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di Orfeo, di cui fu difcepolo , e al quale dedico il di lui 
primo Poema ( 2 4 ) . Filoftrato ce lo defcrive eccellente com
pofitore di Canti fopra gli Oracoli (25) • e Caffiodoro (26) 
commentando il fuddetto paffo di Virgilio foggiunge , che 
Mufeo colla Lira di fette, o fia di nove corde ( 2 7 ) , effen
do la fteffa di cui fi ferviva Orfeo, rallegrava per li campi 
elisj le anime felici. In fine giunto alia vecchiaja, fecondo 
Paufania (28) , fufeppellito in un Colle, ove era folito canta
re accompagnati dalla Cetra i fuoi Poemi. 

Dubita pero il Voflio, fe Orfeo, Mufeo, infieme con 
Lino, di cui in appreffo faremo menzione , fiano mai ftati; 
e piu tofto penfa, effer quefti nomi ideali dedotti dalla 
lingua Fenicia, della quale fi fervi Cadmo, e per alcun 
tempo i pofteri ( 2 9 ) . Cosi pure foftengono gli eruditi, 
che i Poemi agli Autori fuddetti attribuiti, non fiano da 
loro compofti, ma bensi da altri molto ad effi pofterio-
ri ( 3 0 ) . 

Eroi 

(24) Servlus in loc. eund. Virgil. Mufeus ante omnes Theologus fuit ipfe poll 
Orpheum: & funt varia de hoc opiniones. Nam eum alii Luna filium, alii Orphei 
volunt, cuius eum conftat fuiffe difcipulum. Nam ad ipfum primum carmenfcripfit, 
quod appellatur Cratera. 

(25) Philoftratus Heroi. in Protefil. apud Jo: Meurf. Biblioth. Attica lib. 4. Or-
pheum vero in multis, qua ad theologiam, fuperavit; Mufaum vero in cantilenis 
Oraculorum. 

(26) Cajfiodorus Variar. lib. 2. Epifl. 40. Mufaum etiam, & artis Orphei filium 
& Natura, Maronis prapotens lingua concelebrat, dicens apud Inferos in fumma 
beatitudine conftitutum, quod per Elyfios campos felices animas feptem chordarum 
pulfibus amcenabat: fignificans fummo pramio perfrui, cui difciplina hujus contige-
rit fuavitatibus epulari. 

(27) Vedi quanto fopra al num. {10) fi } detto d'Orfeo. 
(28) Paufanias Attic, cap. x6. Eft autem intra vetus pomcerium, e regione arcis, 

collis, in quo Mufaum vatem canere folitum, atque ibidem fenedute confumtum, 
humatum ferunt. 

(29) Voffius de Art. Poet. Nat. cap. XIII. $. 3. Puto enim, triumviros iftos Poe-
feos, Orphaa, Mufaum, Linum, non fuiffe: fed effe nomina ab antiqua Phanicum 
lingua, qua ufi Cadmus, & aliquandiu pofteri. Sane khos carmen, five canticum, 
ac precipue lugubre: ut ex Athenao, Euftatio, Svida conftat. Nomen, ut puto, 
non quia Linum eo deplorarent, quod Grammaticum eft commentum; fed ab He-
brao pbv. , helin, murmurare, undVU.^rt telounah, querela, murmuratio. Ut Li
nus nomen poeta fit lugubria canentis. vedafi quanto fopra cib fi i detto cap. XI. 
pag. 79. del Primo Tomo. Mufa.iS abfque dubio k Mufa, five Ma><7«, quod a *"*•**' 
mofar, ars, difciplina j ut paullo ante dicebamus. Orpheus itidem $ Scientiar 
feabuerit. a Orfeo. 

t30) Idem loc, tit. 

nomeja 
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Eroi Tebani. 

SI rendettero celebri fra i Tebani i due gemelli Zeto e Anyo
ne , i quali fecondo Omero ( 3 1 ) , e il Poeta citato da 

Paufania (32) nacquero di Giove e d'Antiope: 
Che primiere gittar le fondamenta 
Di Tebe dalle fette porte ; e quella 
Torriaro , che non potean fior rat a , 
Abitar V ampia Tebe, ancor che forte (33)* 

Secondo pero Diofane e Tzetze nacquero di Teboonte ( 3 4 ) , 
o come vogliono altri di Mercurio (35 ) , Per comando 
d'Apollo i due fratelli cinfero di Mura Tebe (36 ) , e furo
no tanto eccellenti nel fuono della Cetra , che molti, e fin
golarmente Efiodo ( 3 7 ) , feguito da Orazio ( 3 8 ) , fcriffero 
effere ftate fabbricate le fuddette mura per virtu e forza del 
fuono della loro Cetra , fpontaneamente difponendofi da fe 

le 

1 

Ml 

(31) Homerus Odyffea lib. XI. ex Verf. Jo: Spondani. 
Poft hanc Antiopem vidi Afopi filiam, 
Qua certe & Jovis gloriabatur in ulnis dormiiffe , 
Et habult duos filios Amphionemque Zethumque. 

.32) Corinth, cap. 6. Qua de re verfus hofce fecit Agis Amphiptolemi filius: 
Antiope peperit Zethum, atque Amphiona dium, 
Afopo celeri currenti vortice nata: 
Jupp'ter hos genuitque fimul regnator Epopeus. 

(33) Homerus loc, cit. fecondo la traduz. del Salvini pag. mihi 171. 
(34) Apud Nat. Comit. Mytolog. lib. 8. cap. it- Diophanes libro primo Ponti'ca-

rum hiftoriarum, ubi fcripfit de Antiope matre iEeta, ' Amphionem & Zetum non 
Jovis, fed Theoboontis filios fuiffe inquit, quod etiam teftatur Zezes hiftor. 13. 
chil. prima. 

(351 Gyraldus de Poet. Hift. Dial. %. pag. 52. Sed nos in prafentia Gracorum 
de Amphione fententiam fequimur, qui eum & Zetum Jovis & Antiopes filios 
prodiderunt: licet alii non Jovis, fed Mercurii filium fcripferint, a quo & lyram 
jrimus acceperit. 

(3_"> Hyginus Fab. IX. Amphion & Zetus Jovis & Antiopes Nydei filii, juflii 
Apollinis Ihebas muro circumcinxerunt. 

(37" Palephatus de Fab. Narrat. lib. 1. de Zetho. Cum plerique alii, turn ma
xime i-i efiodus tradit, quodThebana moenia Zethus & Amphion cithara fono ftruxe-
runt. Exiftimant vero quidam illis ipfis citharizantibus lapides fponte fua mcenia 
infcendere folitos fuiffe. Propsrtius lib. 3. Eleg. 2. 

Saxa Citharonis Thebas agitata per artem 
Sponte fua in muri membra coiffe ferunt. 

(38) Horatius de Arte Poetica v. 394. 
Didus & Amphion Thebana conditor arcis 
Saxa movere fono teftudinis, & prece blanda 
Oucere, quo vellet . . . . . . . . ••• 
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le pietre 1'una fopra dell'altra (39). Palefato perb efponendo 
il fenfo metaforico di quefta favola dice , che effendo Zeto 
e Anfione perfetti Citaredi , a quelli che bramavano d' af-
coltare il fuono, in vece d'argento , di cui in que'tempi 
gli Uomini erano affatto privi , chiefero per mercede , che 
foffer fabbricate le mura di Tebe (40 ) . Spiega pur anche 
Macrobio (41 ) , che effendo gli Uomini rozzi, e barbari, 
percio, allettati dal fuono della Cetra, umani e manfueti ft 
refero. 

Dionifio Lamblno ci defcrive quelli due Fratelli fra di 
loro di profeffione, e di naturaie affatto contrarj . Anfione 
mufico, e filofofo , e Zeto per Io contrario Paftore, e delle 
Mufe, e della Filofofia nemiciffimo (42) . II primo gentile, 
piacevole, e manierofo , e I'altro ruvido, afpro, e difuma-
n o . E Ateneo vuole Anfione celebre , e gloriofo per la 

G ' pe-

(39) Soli nus cap. t*i. apud Ludov. Defprez. in Art. Poet. Horat. loc. cit. Non quod 
lyra faxa duxerit, fed quod fuaviter affatus homines rupium accolas, & incultis 
moribus rudes ad obfequii civilis pellexerit difciplinam. 

(40) Palephatus loc. 'cit. Revera tamen hoc ita res habet. Citharadi Zetus & 
Amphion perfedi erant, artemque fuam mercede invitati oftendebant : argentum 
autem illis temporibus homines cum minime Inherent, jubebant Amphion & Ze-
thus, quod fi quis eos citharizantes audire vellet, pro pramiq admurum con-
ftruendum accedens in eo fe fe exerceret: neque enim lapides ibi cithara fonum 
audituri ftabant, nee fine ratione aliqua homines etiam dicere confueverant, lyra 
lieneficio Thebanum murum conftrudum fuiffe. 

(41) Macrobius in Somn. Scip. lib. 2. cap. 3. Hinc aftimo & Orphei vel Am-
phionis fabulam, quorum alter animalia ratione carentia, alter faxa quoque trahere 
cantibus referebantur , fumfiffe principium : quia primi forte gentes vel fine rationis 
cultu barbaras vel_ faxi inftar nullo affedu mobiles ad fenfum voluptatis canendo 
traxerunt._ ita denique omnis habitus anima cantibus gubernatur , ut & ad bellum pro-
greffui & item receptui canatur, cantu & excitante & rurfus fedante virtutem &c. 
diverfamente perb penfarono gli Egizj, come efprime Ludov. Cdlio Rhodigino Lett. 
Antiq. lib. 21. cap. 22. Fuiffe vero iEgyptii putant magica peritum Amphiona: Pro
pterea petras illi in Thebarum mcenibus fuftruendis vifas obtempcrare, licuti Orpheo 
ratione eadem fera obediverunt. 

(42) Horatius Epift. 18. lib. r. v. 41. 
Gratia fie fratrum geminorum Amphionis atque 
Zeti diffolvit: donee fufpeda fevero 
Conticuit Lyra. fraternis celfiffe putatur 
Moribus Amphion 

Dionif. Lumbinus in hunc locum. Zetus & Amphion gemini fratres, ingenio, & in
ftituta ratione vita, & ftudio, multum inter fe difiimiles fuiffe dicuntur. hie enim 
fait philofophus, iderr.que mulicus: ille paitor a Mufis, & philofophia alieniflimus: 
hie comis, fuavis, commodus: ille agreltis, fevems, infuavis, & inhumanus, qua 
ex diilimiiitudine faduro eft, ut amicitia, caritifque ilia fraterna facile inter eos 
diffolveretur. 
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periaia della Mufica, c Zeto guerriero, e della Mufica affat* 
to ignorante (43) . 

E ritornando ad Anfione, Ieggefi in Plutarco (44. , ch« 
Eraclide in quel libro, dove egli raccolfe le cofe alia Mufica 
pertinenti , dice, che inventore della citara, C del cantar in 
citara ( 4$ ) , fuffe Anfione figliuolo di Giove, *€)* d* Antiope , 
tost ammaeftrato dal padre. Epimenide pero (4^)* Pa_Cn-
m'a ( 4 7 ) . ed Orazio (48) dicono, che Anfione fofTe difce
polo nella Cetra di Mercurio j e di pld aggiunge il citato 
Paufania (49) che\Mirone Bizanzio fcrittore di Poemi eroi-

di Eiegie afferifce , che Anfione fu il primo che a c i 
Mercurio dedicaffe un' Altare , per cui n' ebbe poi da lui in 
dono la Lira. In fine effendo molto raro ricever con ani
mo moderato tanto Ie cofe averfe , che le favorevoli, per
cio invanitofi Anfione , e renduto altiero per 1* eccellenza della 
fua arte, proruppe in contumelie contra Ia Dea Latona, 
rinfacciandole che niun beneficio recaffeagli Uomini, e con
tra i di lei Figli, tacciandoli di rozzi , ed ignoranti a para
gone di lui; che nel fuono della Cetra arrivo perfino a 
riputarfi fuperiore all* ifteffo Apollo. Onde poi per la fua 
fuperbia infieme coi di lui Figli fu dalla Dea caftigato con 

un* 

(43) Athcnius Deipmfoph. lib. 8.. cap. X. pag. 351. Zethum cithariftam de mu
fica differentem, de arte ilia loqui maxime dedecere inquit, nomen a Mufis alie-
niffimum fibi quia deleg'ffet, quod Zethum fe, non Amphiona voluiffet appellari. 
Daleeampius in hunc loc. Amphion mufices gloria fuit clarilfimus : Zethus vero ejus 
frater bellicofus quidem, fed Mufica penitus rudis -

(44) Plutarco della Mufica trad, in volg. da Marc' Ant. Gandini pag. mihi i*\*r. 
(45) Plinius Hift. Natur. lib. 7. cap. $6. Cithara cum cantu Amphion 

( cecinit ) .. 
(4<5) Epimenides Corcyraus apud Natal.. Comitem Mythol. lib. 8. cap. i j . Am

phionem fcripfit tradandis lyra fidibus Mercurio ufum fuiffe magiftro.. 
(47) Paufanias Boeot. cap. j . At enim qui carmina in Europam fecit, is me

moria prodidit, Amphionem, Mercuric magiftro fidibus: didiciffe,. cantu vero faxa 
& feras duxiffe« 

(48) Horatius lib. 3. Ode 8. 
Mercuri ( nam te "docilis Magiftro 
Movit Amphion lapides canendo ) 

(49)' Paufan. loc. cit. At Myron Byzantius heroic! carminis & elegorum fcriptor, 
Amphionem tradit primum omnium Mercurio aram dedicaffe, &idcirco lyram ab eo 
accepiffe_ Ajunt etiam. apud inferos Amphionem. ob eas contumelias pledi, quibus 
Latonam & ejus filios affecit. Ac de ejus quidem poena in ea poefi mentio eft, cui 
Minyas nomen; eft: vero communi argumento de Amphione & ThaniyrI Thrace: 
tenfcripta . 

a 
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Sin* orrida pefte i che tutti fece miferamente perire (-jo). Ovi
dio perb ($i)» e Giovenale (52) non gia ad Anfione, ma 
alia di lui moglie Niobe attribuifcono la colpa della perdi-
ta dei figli, ammazzati percomando deli'irata, e provocata 
Latona da Apollo coll'arco e le freccie, per la qual cofa 
Anfione fi diede difperatamente da fe la morte. 

Archemoro, detto anche Ofelte, o Ofite, figlio di 
Lico Re di Nemea, e di Euridice, fu confegnato ad Ipfifile 
ffiglia di Toante , acciocche lo allattalfe, con un avvertimen
t o , che ella non lo deponelfe mai in terra, fin a tanto 
che egli non foffe in iftato di camminare da fe. In occa
fione che i fette condottieri, Adrafto, Polinice, Tideo, An-
iiareo, Capaneo, Ippomedonte, e Partenopeo (53) fi porta-
rono per la prima guerra aU'afTedio della Citta di Tebe , 
paffando per Nemea , s' incontrarono in Ipfifile , a cui chie-
fero che loro accennaffe un fonte , onde poteffero diffetarfi ; 
elft temendo di pofarlo in terra lo depofe fu d'un alto Apio 
vicino al fonte , dove conduffe i fette Condottieri, e nel 
mentre che loro porgeva 1' acqua, il Serpente cuftode del 

G a fon- \ 

(50) Nat. Comes Mytholog. lib. 8. ca. XV. At quoniam felicitatem aquo animo 
jerferre non minus difficile eft, quam adverfos fortuna eventus, idcirco effedum 
tft, ut nimium gloriaretur Amphion ob artis praflantiam, & in -Latonam , ejufque 
filios contumelias conjecerit: qudd Dea nulla re hominib.us praftaret, atque ejus 
filii rudes habendi fint & imperiti, fi fecum conferantur, cum ipfe multo fit peritior 
Apolline. Dicunt his contumeliis iratas Deas peftilentiam in domum Amphignis 
•xcitaffe, qua ipfe cum tota familia deletus eft, 

(Ji) Ovidius Metamorph. lib. 6. v. 272. 
Mam pater Amphion, ferro per pedus adado 
Finierat moriens pariter cum luce dolorem. 
Heu ! Quantum hac Miobe, Niobe diftabat ilia ] 
Qua modo Latois populum fummoverat aris, 
Et mediam tulerat greffus refupina per urbem 
Invidiofa fuis: At nunc miferanda vel hofti, 
Corporibus gelidis incumbit, & ordine nullo 
Ofcula difpenfat natos fuprema per omnes, 

(J») Juvenalis Satyra VI. v. 171. 
Parce precor, Paan, & tu depone fagitas: 
Nil pueri faciunt; ipfam configite matrem : 
Amphion clamat. Sed Paan contrahit arcum. 
Extulit ergo gregem natorum, ipfumque parentem, 
Dum fibi nobilior Latona gente videtur, 
Atque eadem Scrofa Niobe foecundior alba. 

( | | ) Hyiintu F*b. LXXIV. Ab Ummer Mytholog. Liv, IV. Cap. *. T. 7. pug. 196. 
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fonte T uccife ($4 ) . I fette Condottieri, o Capitani per 
placare 1' ira del Re Lico, e confolare f afflitta nutrice, 
inftituirono i Giuochi Nemei in memoria del Regio infinte, 
i quali ogni cinque anni celebravanfi, e fecondo alcuni 
ogni t re , accompagnati dal Canto e dal Suono, e davafi 
per premio ai vincitori una corona d'Apio verde (5$) . In 
quefti Giuochi reftarono vincitori Euneo , e Deifilo figlj di 
Giafone e di Ipfifile (56) . Ancora riferifce per fentimento di 
Paufania 1" Ab. Bannier, che affiftendo Filopemene ai Giuochi 
Nemecni, ove dei Giuocatori di Citara difputarona il premio 
della Mufica , Pilade di Megalopoli, uno dei piu abili in queft 
arte , che aveva gia riportato il premio nei Giuochi Pitici, 
fi pofe a cantare un Cantico di Timoteo di Mileto , intitolato. 
le Porte , e che comincia per queflo verfo : Eroe che rende ai 
Greci / ' amahil liberta; cosi tutto -il Mondo g?tto gli occhi 

fopra Filopemene, e tutti f crederono che mente piii conve-
Miffs 

(54I Hyginus Fab. LXX1IU. Hypfiphyle. Sep tent "dudores, Qui Thebas oppugna-
tum ibant, devenerunt in Nemeam , ubi Hypfiphyle Thoahtis filia in fervitute pue-
rum Archemorum, five Ophiteu Lyci regis filium, nutriebat. Cui refponfum erat, 
ne in terra puerum deponeret, antequam poffet ambulare: ergo dudores feptem, 
qui Thebas ibant aquam quarentes, devenerunt ad Hypfiphylen : eamque rogave-
runt, ut eis aquam demonftraret. Ilia rimens puerum in terram deponere, apium 
akiftimum erat ad fontem, in quo puerum depofuit, qua dum aquam eis tradit, 
draco fontis cuftos puerum exedit. At draconem Adraftus & caeteri occiderunt, & 
Lycum pro Hypfiphyle deprecati funt, ludofque puero funebres inftituerunt, qui 
quinto quoque anno fiunt, in quibus vidores apiaciam coronam accipiunt. 

(J5) Ab. Bannier Mythol. Liv. 7. cap. 7. p. 138. T. 8. Ces Jeux , au refte, 
quoique renouveiles a des temps marque's, c' eft-a-dire, ou tous les trois ans, fui. 
vant quelques Auteurs, ou plutot tous les cinq ans, tenoient beaucoup des Jeux fu-
ne'bres. C eft ainfi qu' en ont renfe Stace (Syl. 1. 5. ) 

Illic & Siculi fuperaffem dona fepulchri, 
Et Nemees Lucum, & Pelopis foiemnia primi 

Et Artemidore.- la couronne qu' on donne a Netnee, dit ce dernier, (L. 79.) eft 
du nombre de celies qu' on deftme aux combats fune'bres, appelle'es dymcts tVi-
TcfipiHs de ceux qui etoient morts dans quelque combat... pag. 140. La recompenfe 
des Vainqueurs aux Jeux Ne'meens etoit une couronne d' Ache verte, en memoire 
de 1' avanture du jeune Archemore que fa Nourrice avoit mis fur quelques brins de 
cette plante, lorfqu' elle 1' abandonna pour conduire les Chefs de 1'arme'e Argienne; 
& leur celebration fervoit d' e'poque aux Argiens, & aux habitans de cette partie de 
1' Arcadie, qui .toit voifine de la foret de Neme'e. 

(56) Hyginus Fab. CCLXXII1. Nono loco fadi funt (Ludi) in Nemea Archemo-
ro Lyci & Eurydices filio, quos fecerunt feptem Duces, qui Thebas ibant oppugnatum. 
in qu'.bus ludis poftea vicerunt curfu Eunaus & Deiphylus Jafonis & Hypfipyles 
filii. his quoque ludis Pythaules, qui Pythia cantaverunt, feptem habuit palliaios: 
^ui voce cantaverunt, unde poftea appellants eft Chojaules. 
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nijfe a quefto grand'Uomo ( 57 ) . Paufania accenna anche il 
luogo , ove fu feppellito il Padre del bambino Archemoro (58) . 

Eroi Trojani, ed altri . 

DA Priamo e da Ecuba nacque Aleffandro detto comu> 
nemente Paride ( 5 9 ) , di cui canto Omero , che 

Guidava de' Trojani la battaglia 
Aleffandro divino nel fembiante , 
Ch' avea fu gli omer pelle di pantera, 
Ed archi curvi , e fpada ; ma vibrando 
Due afte , di ferro ben armate 
Tutti sfidava de' Greci i migliori, 
Che pugnajfer con lui in fiera pugna ( 6 0 ) . 

Egli fi refe celebre nel fuono della Lira accompagnata dal 
Canto, ma effendo, come offerva Plutarco , troppo inclina-
to ai piaceri, percio il fuo Canto e Suono furono molli ed 
effeminati (61) . Quindi effendo ftato ordinato da Giove a 
Mercurio, che deputalfe Paride per giudicare a quale^delle 
tre Dee, Giunone, Pallade, e Venere doveffe toccare il po-
ino d' oro, egli giudico a favore di Venere, perche pit! 
bella delle altre due, lafciando le ricchezze, ed il regno di 
tutta la terra efibitogli da Giunone , e tutta Ia perfezione 
e la fapienza oifertagli da Minerva (62) . Onde non e mera-

VI-

(?7) Ab. Bannier loc. cit. pag. 139. 
(58) Paufanias Corinth, cap. XV. Eft ibidem [in Nemea] Ophelta fepulchrum: 

lapidea maceria incindum : intra cujus ambitum ara funt: eft etiam e cefpite tu
mulus Lycurgi, Ophelta patris. 

(.9) Hyginus Fab. CCLXX. Alexander Paris Priami filius &_ Hecuba. 
(60) Omero Iliade lib. 3. pag. 54. trad, da Anton Mar. Salvini. 
(61) Plutarchus de Fort. & Virt. Alex. Orat. _ . . , . . nam Paris omnium mol-

lem ac muliebrem cantum edidit amatoriis csntilenis. 
(62) Hyginus Fab. LXXXXI1. Jovi., cum Thetis Peleo nuberet, ad epulum di

cing omnes Deos convocaffe, excepta Eride, ideft difcordia, qua cum poftea fuperve-
niffet, nee admitteretur ad epulum , ab janua mifitm, medium malum * dicit qua effet 
formofiffima attolleret. Juno, Venus, Minerva formam fibi vendicare cceperunt, in
ter quas magna difcordia orta. Jovis* imperat Mercurio, ut deducat eas in Ida mon
te ad Alexandrum Paridem, eumque jubest ju-iicare. Cui ]uno, fi_ fecundum fe 
judicaffet, pollicita eft in omnibus terris eum regnaturum, divitem [ divitiis fortaffel 
prater cateros praftaturum, Minerva, fi inde vidrix difcederet, formofiffimum in
ter mortales futurum, & omni artificio [omnium artificiofiffimum] fcium. Venus 
autem Helenam Tyndarei filiam formofiflimam omnium mulierum fe in coniugium 
dare promifit. Paris donum pofterius prioribus antepofuit, Veneremque pulcherri-
mam effe judicavit. 
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Viglia , fe Aleffandro Magno , tutto anelante alia gloria, dif. 
pregio la Lira di Paride, perche come avverte Ateneo (63) 
il giudizio di Paride ideato fu dagli Antichi, per parago-
nare la virtu col piacere fenfuale, e quindi condannare Pa
ride al folo piacere inclinato, e commendare Achille fegua
ce della virtu. 

Nato Achille da Peleo, e daTe t i , fu confegnato a Chi* 
tone , come riferifce Tolomeo Efeftione ( 6 4 ) . 

E 'I gran C hi rone , il qual nudri Achille (6$), 
lo inftrui anche nel fuono della Cetra (65 ) , come ve
defi da una delle Pitture fcoperte in Ercolano (67 ) , la qual 
Cetra defcritta ci viene di fingolare e pre^iofo lavoro da 
Omero parlando di Achille: 

Giunfer de' Mirmidoni a i padiglioni, 
Ed alle navi , e trovar lui , che V alma 
Sollevava con cetera fonora , 
Bella , ben fatta , e intorno eravi giogo 
Fatto d'argento: quefta ei per fe prejt 
Delle fpoglie , allor che d' Eesridne 
La cittade dift ruffe ; cr ei con quefta 
L' alma ne follevava , e si cantava 
Degli uomini le chiare altere gefta (6"8). 

Quefto gia noto valorofo Capitano de' Greci, non folo nel 
fuono delle Cetra, ma anche, nella Poefia, e nel reftante 

della 

(63) AthenAus Delpnofoph. lib. it. cap. I. ex verf. Delecampii Ego vero fie 
aio , Paridis judicium veluti comparationein quandam viitutis cum voluptate prifcos 
olim commentos fuiffe. Nam quia Vtnerem, ideft, voluptatem ille antepofuit, om
nia conturbata funt, 

(64) Ptolemtus Hephtjfion Hiflor. lib. 6. apud Photium Biblioth. N. CXC. Thetin 
fex numero liberos c Peleo fufceptos latenti igne fuftuliffe, tandemque Achillem 
«ffe aggrcffam.... & apud Chironem collocaffe.. . . . . Chironis quoque praccptor 
Achilles nominatus. 

(65) Dante Inferno Can. XU. 
(66) JElianus_ Var. Hiflor. lib. XIV. tap. XXIII. Etenim quum [ Achilles ] effet 

muficus, ex fpoliis citharam cepit pra aliis rebus. Ovidius de Arte amandi lib. x. 
v. 17. iEacide Chiron ego fum praceptor Amoris,. 

Savus utcrque puer: natus uterque Dea. 
Daniel Crifpinus in hunc loc. Chiron perfecit Achillem puerum cithara, atque emol-
livit dulci arte animos ejus feryidos, Non tutti convengono nell' education! Ai AeltiJ-
t* , vedafi percio Bayle Dittion. nell'Artie. Achille. 

(4-j) Antich. di Ercolano T. t. pag. 39. Tav. VIII. pag. 43. 
iii) Hindi irtA. Ai Anitnmarin Salvini lib. p. 
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della Mufica, fi refe celebre, come ce lo atteftano Filoffrt-
to e Plutarco (69). Kiferifce Igino, che avendo Agamennone 
rapita ad Achille la fua amata Brifeide, tutto fdegnato riti-
foffi dal combattimento , e fotto la fua tenda col fuono del
la Cetra procuro di calmare e rafferenare 1' animo fuo agi
tato ( 7 0 ) . Fu tenuta in tanta ftima la defcritta Cetra di 
Achille, che al riferire di Plutarco (71) , Aleffandro Magno, 
paffZito PHZellefponto in Afia, mentre che egli andava penfofo 
prtffo Troja recandofi per la memoria i gefti di quelli Heroi 
antichi, venne un del paefe , offer endoli, quando a lui place fe, 
di darli la lira di Paride al quale egli: io non ho bifogno« 
diffe , di cote fta lira, perche io ho la lira di Achille, con IA 
quale egli ft ricreava. Quefta cantava le lodi de valorqfi Ca-
valieri, quella di Paride, corfuoi molli, '& effeminati concenti 
amorofe canzoni (72) , Girando Achille Ie mura di Troja, 
dopo d'aver data fepoltura al corpo morto di Ettore, glo-
riavafi di aver egli folo efpugnata la Citta fuddetta, per 
Io che fdegnato Apollo, fingendofi Aleffandro Paride, feri 
con una faetta il tallone di Achille, che folo del fuo cor
po dicono foffe capace di feriu mortale, e I* uccife ( 7 3 ) . 

De-

(69) Philoflra'us apud Laur. Craffum , lftor. de'Poeti Greci pag. 6. Hie autetlt 
f Achilles ] nullo labore & harmonias edidicit, & ad Lyram cecinit. Canebat au
tem antiquos coataneos Hyacinthum , ac Narciffum , & ft quid Adonidis, Cum au
tem de Hyla, atque Abdero ephebis recentes adhuc effent Iudus r quorum alter 
ad fontem profedus evanuit, alterum Diomedis equa difcerpferunt ,• abfquc lachry-
mis hac minime canebat. Audivi autem & ilia, ipfiira quidem Muficem, ac Poeti-
cara vim petentetn, Calliope facra facere: Deam vero dormienti adftitiffe: &, O 
Puer f dixiffc J Mufices quidem, ac Poet.ces do tibi quod fatis fit, ut & fuaviores 
reddas eptitas, & dolores, ac folicitudines fopias. Poftea quam vero mihique, <3c 
Palladi videtur, ut ftrenuus fisBelhtor, atque in Caftris acer, Parcaque ita jubent, 
tu quidem. in illis te exerce, & ilia dilige. Poeta autem poftea erit, quern ad res 
abs te gettas carmine celebrandas exhortabor. Ha_c ipft de Homero pradida funt. 
Flutarchut de Mufica: Ca.-ebat egregist fada Virorum, ac Semideorum. 

(7°) Hyginus Fab. CVI. Agamemnon Brifeidam, Brifa facerdotis filiam, exMoe-
fia captivam, propter forma dignitatem, quam Achiiles ceperat, ab Achille abdu-
xit , eo tempore,, quo Chryfeida Chryfi Sacerdoti Apollinis Zminti (Smynthti) 
reddidit, quam ob iram Achilles in pralium non prodibat, fed cithara in tabcrna-
cuio fe exercebat, 

(7r) Plutarchus de Forth, vel virt. Alex. Oral. 1, 
(72I Traduz.- di Giovanni Tareagnota pag. 31.. 
<73> Hyginus Fab. CVIL Hedore fepulto, cumAchilles circa maniaTrojanorum 

vagaretur, ac diceret fe folum Trojam expugnafl'e: Apollo iratus, Alexandrum Pa-
rinfe liaiulans, talum, quem mortalcm habuufc dicitur, fagitupercuffit, & occidit-
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Defcriveci Omero il pianto delle Mufe nella morte di 
Achille ( 7 4 ) . 

Beato di Peleo figlio , agl' lddii 
Simile Achille, che morifti in Troja 

Le Mufi nove tutte, rifpondendofi 
Con voce bella , feano il pianto ; quivi 
Niuno fenza lagrime veduto 
Avrefii degli Argivi : si commoffi 
Sotto gli aveva la canora Mufa . 

V ifteffo Omero , come nota Valerio Maffimo (75 ) non per 
c.ltro pone alcuna volta cd Achille la Lira in mano, fe mn 
per mof rare , che qualche volta ricreava quella tobufta\ deftra, 
che nello efercitio della guerra tanto offaticava, nen g ;a , come 
fece Paride, che colla fua Lira refe fempre piu 1' animo fuo 
molle ed effeminato ( 7 6 ) , cantando con ella Lira Inno da 
sffo compofto in lode della Dea Venere ( 7 7 ) . 

Chiudera il prefente Capo X sltro Eroe Trojano . 
. „ Di Giove allievo 
Efpugnatore di Cittadi UUJfe ( 7 8 ) . 

r n . , . , . . , _ , , _., „ - , „ , . . , , . . T , . , . , . 1 I, 1 ~ - 1 

(74) Odiffea trad, da Antonmaria Salvinl lib. 24. pag. 369. 37°- T. 2. 
(75) Valerio Maffimo trad, da Giorgio Dati liorent. lib. 8. cap. 8. 
(*j6) Ang. Mar. Riccius Differt. Homer. Difftrt. XXIII. T. 2. pag. 3 8 . . . . Qua-

_< praeftabit anim.advertere quam diverfe ferferit Vates 'Homerus) de Achillis ci
thara, ac de Paridis. Faeit'enim Hedorem exprobrantem Paridi timiditatem in 
fcello, dicentemque, fi cum Meneiao bello decernat, non illi citharam, aut dona 
Veneris profutura (Ilia. I. 3.) 

Ov% av <roi yj>a.ia\j.** xiSetpis , TaTt S'dp a<ppoSirn<. 
Non cithara cantus, Veneris non dona iuvabunt. 

Quis autem his duobus de Achille, & Paride locis inter fe collatis, perfpicue non 
videat, Homerum magni feciffe Achillis citharam, habuiffe vero contemptui citharam 
Paridis ? 

(77) Gyralius de Poet. Hift. T.x. Dial. 9.pag. 322. Vetuftiffimum quoque .hymnum 
Parin Pr'.ami filium fcripfiffe legimus, quern Cefton veteres vocavere, in quo Vene
ris laudes com plexus erat, eamque Palladi ac Junoni pratulit: ex quo quidem hymno 
poetis eft caufa praflita fingendi qua de Paridis judicio, & Veneris cefto tradun-
tur. Ang. Mar. Riccius loc. cit. Homerus ergo in pretio habuit Achillis citharam, 
non Paridis, quia Paris ea fuerat ufus ad modubndas turpes cantilenas, quibus au_ 
res femellarum & effeminatorum iuvenum demulceret, quod Horatius elegantiffi.nc 
cxpreffit his verbis ( Lib. I. Od. 5.) 

Nequicquam Veneris praefdio ferox 
Pet.es caefariem, grataque feminis ' 
Imbelli cithara carmina divides. 

Ubi poeta imbellem citharam Paridis appellavit, ut ab Achillis bellicofadiftinguerct. 
(78; Odiffea lib. 8. T.i.pag. n o . traduz. di Anttnmaria Salv'wi. 

•fr~-~. 
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Cap. IV. 57 
Quefti fu Re d' Itaca, e di Dulichio figlio di Laerte, c 
d* Anticlea figlia d' Autolico. Si fa che Uliffe fu un Princi
pe eloquente, fino, aftuto, e artificiofo , e che contribui 
di molto coi fuoi artifizj alia prefa di Troja (79) , e . bafta 
leggere 1' Odiffea d' Omero per effer informato de* fuoî  fatti 
eroici. Afferifce Tolomeo Efeftione, che Uliffe combatte con 
la Tibia Tirrenia, e refto vincitore. Canto ancora il Poe-
ma di Demodoco delf eccidio di Troja (80) . . 

Ocuwn /^.vocw.et&.voc.slvlacet. Qul7)avnmzt se1aLeifizmoJitahwr. 
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(79) Ab. Bannier. Mytholog. T. 7. Liv. 6. Cap. j . pag. **6J. Uliffe, Roi de deuX 
petites Isles de la mer Jonienne, Ithaque, & Dulichie, e'toit fils de Laerte & 
d'Anticlie fille d'Autolycus On fcait qu' Ulyffe e'toit un Prince eloquent, 
fin, rate & artificieux, & qu' il contribua bien autant par fes artifices a la prife 
de Troye. 

(80) Ptolemri Heph&ftionis Hiftor. lib. 7. cod. 190. apud Photii Biblioth. Uliffee 
in Tyrrhenia tifeia certavit, ac vicit. Cecinit autem Demodoci poema de Trojac 
txcidio. 
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Eroi della Storia Javolofa. 

CAP. V. 

ATi fara il pr imo, di cui fra gli Eroi della Storia fa-
volofa nel prefente Capo faremo menzione . Ma 
ficcome egli i quafi impoffibile , come accenna F Ab. 

Bannier ( r ) parlando di Ati, di trovare dt IP unifbrmitd fo
pra fftoria tanto antiche, effendo la Storia di quefto Eroe 
fecondo Arnobio frammifchiata con molte falfita ( 2 ) , cosi 
non efporro fe non quanto fpetta alia Mufica, rimettendo 
it lettore pel reftante a quanro trovafi preffo gli Autori 
tanto fra di loro var; nel defcrivere la vita , e le azioni di 
quefto Eroe ( 3 ) . 

La Dea Cibele, detta anche O p e , Rea, Vefta, buona 
Dea , Madre degli D t i , Dindlmena , Idea , e Berecintia (4) 
amo ardentemente il paftoreflo At i , belliffimo giovine di Fri-

gia 
tmm , . . _ _ . . , O 

(1) Ab. Bann'er. Mytholog T. 4. lib. 3. cap. 3. pag. 41 j 
(x) Arnobius Adverf Gentes lib. 5. circa Jin 

k*d£}™fZn
dl °1g\& PrT ldoMatn lli' v "%- XX. Hiftoria Cybcles & A-tidos non uno a vetenbus modo narratur. 

(4) Cyuldut Hifi, Deor. Syntag. IV. per totum. 

a 



Cap. V. J . 
gia (5) , e percio J come dimoftra il Voflio, tfovafene unita 
infieme con quella di Cibele la ftoria e il culto ( 6 ) , che fu ac
com pagnato col canto, e col fuono di var; ftrumenti, de'qua
li dilettoffi la Dea , e fingolarmente dei Cembali (7 ) come 
dimoftrano varj Scrittori e Poeti ( 8 ) , tra i quali Omero, 
che in un Inno a Cibele cosi fi efprime (9) • 

Alia madre di tuttiquanti i Dei, 
E degli uomini tutti , Mufa , fammi 
Ii Inno , canora , del gran Giove ftglia . 
Cui de' crotali, e timpani il rumore , , 
Ed infieme il tremor de'fauti piacque , 
E V ulular de' lupi', e de' lioni 
Antri felvoft, e rimbombanti monti . 
Cost, e tu Jalve, ed ogni Dea al canto. 

cosi pure Lucrezio (10) 
Dalle palme percoffi in fuon ierribile 
Tuonan timpani tefi e cavi cembali , 
E con rauco cantar comi minacciano , 

H a E la 

($) Latlantiut de falfa Relig. cap. XVII. 
Deum mater & amavit formofum adolefcentem. 

Ovid. Metamorph. lib. X. Fab. %. v. 104. 
Grata Deum matr i : fiquidem Cybelejus Att is . 

Johan. Farnabius in hunc loc. Puer a Cybele amatus. Fulgentius Mytholog. lib. 3. 
Ae Berecynthia, & Ati. Berecynthia enim mater Deorum Attin puerum forrrofifli-
mum amaffe dicitur Ab. Declauflre Dittion. de Mytholog. Atys. Ily a des Auteurs 
qui difent qu' Atys etoit un jeune Berger de Phrygie, dont Cybele deja vieillc 
devint amoureufe. 

(6) Voflius loc. cit. In Phrygia Cybele, & cum ea Attis , colebatur. Unde Ser-
vius in VII. Mu. Virbius eft numen conjundum D i a n a , ut matri Deum Attis, 
Minerva Erichthonius, Veneri Adonis. 

(7) Pitture antiche _' Ercolano Tav. XXIX. T. 2. pag. 175. num. 2. L' invenzione 
di quefto iftrtimento dagl' Indiani fi attribuiva a Bacco, che 1' uso il primo in guer-
r a , come riferifce Diodoro II. 38. All' incontro da' Frigii fi attribuiva a Cibele, 
che l'adopero pel divertimento, e pe' balli, al dir dello fteffo Diodoro III . 58. 
Forfe potrebbe dirfi, che Bacco invcnto il tamburo c timballo, e Cibele il cembalo 
o tamburello fe fpeffo fi vede ne'monumenti antichi Cibele col cembalo in 
mano, fpeffiffimo anche s' incontra quefto ftrumento tralle mani delle Baccanti: e 
comunemente il cembalo in mano a donna altro non dinota che una miniftra di 
Bacco, qualora non abbia altro particolar fimbolo, che alia dea foltanto convenga. 

(8) Vide apud Voffium loc. cit. Natal, de Com'<tibus Mytholog. lib. I. cap. 1. & 
lib. IX. cap. V. Gyraldum loc. cit. Mich. Ang. Caufeum Mufeum Rom. Sell. II. Tab. 
XLIX. pag. 101. 

(9 ) Inno fopra la madre degli Dei trad, da Antonmarla Salvini. T. x, pag. 463. 
(io) Lucrezio trad. An Aleff. Marchetti lib. x. pag. mihi 8*. 

A 
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E Ja concava Tibia in frigio numero 
Tuona e le menti altrui rifveglia e fiimola: 

Ai defcritti ftrumenti aggiunge Catullo la Tromba ( n ) . 
Afferifce Macrobio , che fotto il nome di Ati intendafi il 
Sole, e che foffe ornato con una Fiftola , ed una Verga (12), 
come vedefi da una Statua riportata dal Caufeo (13). Vo
gliono alcuni, che Ati foffe uno de'Sacerdoti di Cibele, 
chiamati Galli (14) , e che con effi celebraffe il culto alia 
Dea, il qual culto dicono effere confimile alle qui fopra de. 
fcritte Oi*gie di Bacco (15) • Altri vogliono che il giovine Ati, 
per aver avuto commercio con Cibele, conofciuta gravida 
dal Re fuo Padre , foffe da effo fatto morire , e quindi per 
placar 1'irata Dea i di lei Sacerdoti con gli ftefli riti onoraro-
no l'amato Ati ( 16 ) . Altri in fine vogliono, che mai volen-
tieri foffrendo Giove 1' eccedente amore che la Dea portava 
ad Ati , occultamente da un Cinghiale lo fece sbranare (17), 

e la 

(11) Catullus de Berecyntia & Aty. v. 8. 
Niveis citata cepit manibus leve tympanum ; 
Tympanum, tubam, Cybele, tua, mater, initia. 

(12) Saturnal. lib. 1. cap. XXI. 
(13) Caufeus loc. cit. 
(14) S. Auguflinus lib. VI. de Civit. Del, cap. VII. Sacra funt matris dei.m, 

ubi Atys, pulcher adolefcens ab ea diledus & muliebri zelo abfciffus, etiam ho
minum abfc'forum, quos Gallos vocant, infelicitate deploratur. Ab. Bannier cap. 3. 
liv. 3. T. IV. pag. 415. Le jeune Atys e*tant Pretre de Cybele, ne garda pas la chafteti 
qu' il lui avoit vouee, & qu' il s' en punit lui-meme de la maniere la plus cruelle. 

(15) Catullus de Berecynthia, <_r* Aty. v. 19. 
Simul ite, fequimini 

Phrygiam ad domum , Cybeles Phrygia ad nemora Dea . 
Ubi cymbalum fonat vox, ubi tympana reboant. 
Tibicen ubi canit Phryx curvo grave calamo, 
Ubi capita Manades vi jaciunt hederig.ra. 
Ubi facra Sanda acutis ululatibus agitant. 

Ab. Bannier Mytholog. cap. XII. loc. cit. pag. 262. 
(i<5) Voffius de Orig. & Progr. ldalolatr, lib. I. cap. XX. Nat. de Comitlbur 

lib. X. cap. I. Mytholog. 
(17) Natal. Comes loc. cit. Huius ambitionis praclarum habeo teftimonium Atta 

eadem, qui cum Phrygiu-; paftor effet, & inter pafcendum Matris Deorum laudes 
cantaret, & ab ilia mirifice amari, idcircodiceretur, id Juppiter agre ferens palam 
quidem occidere ob matris reverentiam devitavit; at aprum per dolum illi didius eft 
in fabulis immififfe, a quo Attes fuit dilaniatus, ut ait Nicandri interpres, quod eft 
in Alexipharmacis; , 

- * , TV ' 
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Hie Rhea ubi funt 
Lobrina thalamique, Attaque ergaftula prifca Quan. 
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e la Dea poi in un Pino lo faceffe trasformare ( 1 8 ) . 
Corebo fu il p r i m o , che alia Cetra per I'avanti com

pofta di fole quattro corde , aggiunfevi la quinta . Afferifce 
Boezio ( i p ) , che fu figlio Corebo d: A t i , non gia dell 'Ati 
poc' anzi da noi mentovato , ma di un altro Ati nato di 
Ercole , e di Onfale, e che fu Re di Lidia, e padre ancora 
di Lido , che diede il nome alia Lidia (20) . 

Dopo Corebo efporremo quanto trovafi defcritto di 
Mida , a cui prima il buon poeta Orfeo 
Co V Sacerdote Eumolpo havea mofirato 
Le cerimonie fante di Lieo ( 2 1 ) . 

Nacque Mida di Gordio (2.2), e di Cibele ( 2 3 ) , e fu 
Re di Frigia, che nelle ricchezze fupero gli altri Ke ( 2 4 ) . 

Pli-

Quanquam Hermefianax elegorum fcriptor Atten Galai Phrygis filium ad fufcipien-
dam fobolem inutilem fadum ab ipfa Dea fcripfit, qui cum adoleviffet, magna 
matris ceremonias in Lydia monftravit, quare tanto in honore fuiffe apud Deam di
citur, ut, Jupiter illud graviterterens, immaneni aprum in fegetes Lydorum immi-
ferit, a quo & alii Lydorum complures, & ipfe Attes merit interemptus. 

(18) Ovidius Metamorph. lib. x. Fab. *. v. 104. 
Grata Deum matri: fiquidein Cybelejus Attis 
Exuit hac hominem, truncoque induruit illo. 

Famabius In hunc loc. Puer a Cybele -amatus, qui cum in Sagaritide nympha pee* 
caffet, in furorem verfus fe caftravit, mox a Dea in >pinum verfus eft. De quo 
poft cateros Mythologos legatur Gyraldus Syntag. 4. & Catulli Galliambicum, & 
Arnobius j . lib. & Diodorus Siculus lib. 4. 

(19) Boetius de Mufica lib. 1. cap. 20. Qjiintam vero cordam poft Chorebus Athi» 
filius qui fuit Lydorum Rex. 

(20) Herodotus Clio lib. 1. cap. 7 oriundi a Lydo Athys filio, a quo to-
tus is populus cognominatus eft Lydius. Conrad. Gefnerius Onomaflic. dopo d' aver 
parlato d'altri due Att foggiunge: & Tyrrhemim, a quo Tyrrheni appellati funt. 
M. Rollin Storia Antica &c. trad, dal Franc-. T. X. cap. 4. pag. 100. Erodoto [ loc. 
cit. ] appella Atiadi, cioe difcendenti di Ati, i primi Re che regnarono preffo i 
Lidj. Dice che traevano la loro origine da Lido figliuolo di Ati, e che Lido diede 
il nome a quefti Popoli per lo innanzi detti Meonj. 

(21) Ovidius Metamorph. lib. XI. Fab. 2. v. 93. 
Ad regem duxere Midam, cui Thracius Orpheus 
Orgia tradiderat cum Cecropio Eumolpo. 

Anguillara Metamorf. trad. lib. XI. 
(22) Natal. Comes. Mytholog. lib. IX. cap. XV. Fuit autem Midas Phrygiae 

Rex Gordia films, qui omnium Regum fua tempeftatis fuit ditillimus. Paufanias 
Attic, cap. 4. pag. mihi 12. Earn urbem (Ancyram) Midas Gordii filius condi-
derat. 

(23) Hyginus Fab. CXCl. Midas rex Mygdonius, filius Matris Dea . H fab. 
€CLXX1IU. Cybeles filius. 

(24) Natal. Comet lee. tit, Atque tot de Mida fabulosfc fuerunt ab antique 
me-
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Plinio Io dichiara inventore della Tibia obliqua, e dei Mo
di o Tuoni Frigii ( 2 5 ) . Effendo nata gara tra Apollo e 
Marfia, o fia Pane, come fu gia dimoftrato parlando d' Apol« 
lo ( 2 6 ) , chi di loro foffe piu eccellente nel fuono della Fi
ftola, Tmolo decife a favore di Apollo, e Mida a favore di 
Marfia , o di Pane, per la qual cofa fdegnato Apollo con
tra di Mida per V ingiufta fentenza data a favore di Marfia 
(27 ) , e per la fua avarizia e ignoranza , al riferire d' Ovi
dio ( 2 8 ) , mutb gli orecchi di Mida, e di umani li conver-
ti in orecchi d' afino, come defcrive Gabriel Simeoni co' 

feguenti verfi ( 2 9 ) . 
Pade volte adivien che un ricco avaro 
Acquifti honor di qualche bella imprefa. " 
Pan certo nelfonar fiftole raro, 
Per Jbrte vien con Febo a gran contefa. 
Mida, a cui V or turbo il giudiiio chiaro, 
Del Sol P arte ^ la Lyra ha vilipefa , 
Onde il Dio vuol che con le indotte labbia 
D' uri aftn (qual ha il cuor) gl' orecchi ancho abbia'. 

%jit%gz§. appreffo Francefco Patrizi (30) ; che a Mida Re di 
Frigia foffe infegnato di Mufica e di Poefia, e d' altre fcienze 
da Orfeo, e che fendo mortagli la madre, compofe un poe-
ma lamentevole, ed il canto nel fuo mortorio. E con effo voile 
haverla deificata, *€? a quel potma, che Treno dall' autor 
fuo Lino era prima ftato chiamato , pofe nome Elego . II per

che 
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memoria prodita. Ego fane crediderim avariflimum, & opulentiflimum omnium fua 
tempeftatis fuiffe Midam, qui ut muitas pecunias cumularet, cibis etiam parciflime 
frueretur, omniaque prope neceffaria vidui venderet, & in aurum converteret. _ 

<aS) Plinius Lib. V1L cap. $6 obliquam tibiam Midas in Phrygia [invenit], 

(26) Cap. 2. pag. 21. 
(27) Hyginus he cit eo tempore quo Apollo cum Marfya vel Pane fiftula cer-

tavit, quod cum Tmolus vidoriam Apollini daret, Midas dixit Marfya potius dan-
dam, tunc Apollo indignatus, Mida dixit: Quale cor in judicando habuifti, tales 
& auriculas habebis, quibus. auditis effecit, ut afininas haberet aures_. Fulgentius 
Mytholog. lib. 3. de Apol. & Marfya Midam regem judicem deligunt: quera 
Apollo , cum non rede judicaffet, afininis auribus depravavit. 

(28) Metamorph. Lib. XI. Fab. IV. v. 180. 
Induiturque aures lente gradientis afelli. 

(19) La Vita ^r Metamorf. d' Ovidio figur. & abbrev. in forma A' Epigr. J3J-
tag. 151. 

(30) Poet. Deca Hiftor. lib. 1, pag. 12. 
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the da indi per lo'nnanzi indiferentemente e Treni, ed Elegi 
le cosi fatte poefie furono nominate. Ritrovafi anche un Epi-
gramma fatto a Mida nella Vita d' Omero fcritta da Ero« 
doto, e nella Vita di Cleobolo da Diogene Laerzio ( 3 1 ) . 

Jagnide padre e maeftro di Marfia , per teftimonio di 
Aleffandro riferito da Plutarco (32), fu il primo, che fono 
la Tibia, o fia Flauto. Secondo perb Apaleio (33), viven
do Jagnide nei tempi, in cui il fuono di tale ftrumento era 
ancora molto femplice e rbzzo , talche non udivafi, al dire 
di Virgilio (34) , che un fuono ftridolo, percio accrebbe Ja
gnide i fori nella Tibia , e rendette il di lei fuono piu delicato , 
e piu capace di muovere gli affetti ( 3 5 ) ; egli fu il primo 

che 

(31) Herodot. in vita Homeri , appreffo Lorenzo Craffo . lftor. de' Poeti Greci . p. 347, 
iEnea fum Virgo, Mida qua incumbo Sepulchro: 
Dum fuit unda levis, fublimis nafcitur arbor , 
Dum Sol exoriens, & fplendida Luna relucet, 
Dum fluvii labuntur, inundant lidora fludus, 
Hie conftanter ago , lachrymanfque in marmore tindo 
Fixa, Midam moneo tumulatum hie, chare Viator. 

Diogene Laerzio nella Vita di Cleobolo porta anche lo fteffo Epigramma, e da Cleobolt 
fatto, fecondo V altrui opinione: Mida quoque Maufoleo inferiptum Epigramma ab eo 
fadum , non defunt qui fentiant. 

(32) Plutarchus de Mufica. Alexander in colledaneis de Phrygia & Hya-
gnidesu primum tibia ceciniffe. Chron. Marmor. Inful. Faros, vel Arundellianor. 
Epoch. 10. p. 163. Hiagnis Phryx tibias primus invenit in Celoenis 'urbe Phrygia , 
& harmoniam didam juxta Fhrygium modum primus tibiis cecinit, & alios nomos 
magna Niatris, Dionyfi, Pams , & ilium deorum patriorum & Heroum. anni 
MCCXLII. 

(33) Apuleius Floridor. lib. X. Hyagnis fuit, ut fando accepimus, Marfya tibi-
einis pater & magifter, ruditus. adhuc Mufica faculis, folus ante alios cantus cane
r e : nendum quidem tam fiexanimo fono, nee tam pluriformi modo, nee tam multifo-
ratili tibia, quippe adhuc ars ifta repertu nova commodum oriebatur. Nee quidquam 
omnium eft quod peffit in primordio fui perfici: fed in omnibus ferine ante eft 
fpei rudhnentum, quam rei experimentum. Prorsus igitur anteHyagnim nihil aliud 
plerique cailebant, quam Virgilianus upilio feu fubfequa. [Eleg. 3. v. 27.] Strident" 
milerum ftipula difperdere carmen. Quod ft quis videbatur paulo largius in arte 
promoviffe; ei quoque tamen mos fuit una tibia, velut una tuba, perfonare. Primus 
Hyagnis in canendo man is difcapedinavit: primus duas tibias uno fpiritu anima-
vit:_ primus lavis & dextris foraminibus, acuto titmitu, gravi bombo concentum 
muficum mifcuit. 

(34) P. Ludov. de la Cerda in loc. cit. Virgil. Notat Germ. Virgilium alludere 
ad ftridulos quofdam calamos quod Arift. dicit effe puerorum, & 
effe TiTpviriifiivcs; terebratos, atque in ftiperiore ora pellicula ambitu obtura-
tos obdudofque. Nam videtur paltor traducere mufam alterius ut ridiculam, & 
puerilem. 

(35) Julian. Floridus in Apul. loc. cit. Flexanimus fonus eft qui animos fledere 
valet ad hos vel ilios afledus, prout cantori, vel tibicini vifum fuerit. 
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che nell' ifteffo tempo diede fiato a due Tibie (36) , percio 
venne con 1' arte ad aggiungere varieta e perfezione al fuo
no di tale ftrumento. Dicefi anche, che fu il primo, che 
riduffe e uni la Mufica alle Lodi degli Dei folite a celebrarfi 
dai Greci nelle loro folennita (37 ) . Ariftoffeno, riferito da 
Ateneo ( 3 8 ) , attribuifce a Jagnide 1'invenzione di certe 
Canzoni frigie, chiamate Ceon, e Babys, e Boezio dice che 
egli aggiungeffe la fefta corda alia Lira (39 ) . 

Da quefto Jagnide nacque , come abbiamo con 1* autori-
ta di Apuleio dimoftrato, Marfia celebre Poeta e Suonatore 
di Fiauti chiamato anche Maffen , o Maffes ( 4 0 ) , Sileno, o 
Satiro (41) . Igino perb vuole che egli foffe figlio di Oea-
gro (42) e che, come afferifcono alcuni, egli non foffe che 
folo difcepolo di Jagnide (43). Secondo Tzetze fu Marfia 

Fri-
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(l6) Idem loc. cit. An in plura ejufdem tibia foramina ambarum manuum digi-
tos diftribuit ? an vero manus duabus tibiis applicuit fimul, dextra nempe & fini-
ftra, quas, ut mox ait, uno fpiritu animaret? hoc veriiimilius, quod fi ita fiebat, 
non late patere oportuit fvftema cantilenarum, quas ejufmodi tibiis modularentur, 
nee diapente, aut diateffaron cum ditono [ quod intervallum noftri Muficj fextant 
vocant] excedere... . Hinc intelligi poffunt, qua de tibiis dextris & finiftris in ca-
pite Terentianarum Comcediarum legitur: tibiis imparibus, dextris, & finiftris, &c. 

(37) Natal, de Comitibus. De Marfya lib. VI. cap. XV. Hie Hyagnidis fuit fi
lius, ejus qui primus omnium mortalium leges muficas ad laudes Deorum, quibus 
in folemnitatibus Graci ufi funt, accommodavit. Gafp. Bartholinus. De Tibiis veter. 
lib. 3. cap. 2. 

(38) Athennus lib. XIV. cap. V. Inventionem Phrygiorum numerorum Ariftoxe-
pus Hyagnidi Phrygio affignat. 

(39) Boetius Mufic. lib. 1. cap. x. Hyagnis vero Phrix fextum his appofuit ner-. 
vum.. 

(40) plutarchus de Mufica. Marfiam quidam Maffen appelhtum, alii Marfyam 
dicunt. Gyraldus. De Poet. Hiftor. Dial. IX. T. 2. pag. 321. Inter vetu^tifiimos verd 
hujus ordinis poetas, ut etiam fabulofa vobis aliqua difcutiam, Marfyas Lydius 
fuit, qui a nonnullis Maffes vocatus eft. 

(41) Voffius de Orig. Idolatr. lib. 1. cap. i r . Videtur autem Silenus effe idem 
ac Marfyas. Quippe apud Herodotum lib. VII. invenio, ut ab Apolline fufpenfa 
fit 0 TS 2i\w5 M«/3o-J?a) daxoi. Sileni Marfia pellis. Nee movet me, quod Marfyam 
hunc aliq.ui non Silenum, fed Satyrum, appellent. Pitture ant. d'Ercols.no tav. XIX. 
T. 2, p. 121. num. j . Erodoto nel c. I. chiama Marfia Sileno: cosi anche Paufania 
I. 24., e II. 7. All'incontro Ovidio Fait. VI. 703. e Me:. VI. 383. lo chiama Sati
ro . Quefta diverfita fi offerva anche nelle gemme, e in altri avanri deiP antichita, 
dove nlvolta in figura umana, talvolta in forma di Satiro ft r-pprefenta. 

(42) Hyginus Fab. 165. Marfyas Oeagri filius paftor unus ex Satyris. Vedi Pit. 
1.' Ercol. loc. cit. & torn. I. pag. 45. n. 3. Non fon d' accordo i Mitologi nel padre di 
Marfia. Igino Fab. 155. chiama Marfia figlio di Eagro. Plutarco de Mufica p. 1133. 
io vuol figlio di Jagnide. Apollodoro Bib. I. lo nomina figlio d'Olimpo._ 

(43J Gyraldus loc. cit. Fuit autem ejus Hyagnidis filius, vel (ut alii fcribunt) 
difcipuius. 

http://Ercols.no
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Frigio (44) s e fecondo altri Lidio (45 ) . Fiori nel tempo 
dei Giudici degli Ebrei (46) . Fu inventore della Tibia (47) , 
che fecondo alcuni ricevette da Minerva (48 ) . o come altri 
dicono, ripiglio le Tibie , che Minerva aveva rigettate, 
come gia fi diffe parlando di Minerva (49) , afferendo Pau
fania effervi una Statua efprimente Minerva , che percuote 
Marfia, per avere ripigliateje Tibie da effa rigettate (50) . 
Egli per evitare la deformita delle guancie, come nota Plu
tarco (51) , fi fece un legame alia bocca con certa pelle, 
come fi puo vedere da un' impronto , o fia figura di Mar
fia appreffo Gafparo Bartolini (52) . Compofe le fue Tibie 
di canne e di rame ( 5 3 ) , e fu fecondo Plinio inventore 
delle Tibie doppie ( 5 4 ) , unite con la cera fecondo Ate-

I neo 

(44) Tzetzes apud Farnabium in Fab. VI. lib. VI. Metam. Ovid. WLdpavuc $put. 
(45) Gyraldus eod. loc. Marfyas Lydius fuit, forji perche la Lidia e vicina all* 

Jrrigia : Gefnerus Onomafl. Phrygia . . . . Caria , Lydia , &c. finitima . 
(46) Suidas Hiflor. Marfyas, vir fapiens, temporibus Judaicorum judicum vixit. 
(47) Pit. d' Ercol. T. i. pag. 45. n. 5. ove fi defcrive la diverfita delle opinioni ' 

circa T invenzione della Tibia. 
(48) Nat. Comes Mytholog. lib. 6. cap. 15. Fabulati funt autem ilium Marfya 

cafum apud fluvium Maandrum contig'ffe, veluti atteftari videntur ilia carmina Phi-
fippi. Fabula de Lotis refonabat dulce foratis, 

Audiit hoc Phoebus, talia dida dedit. 
Marfya, non hoc inventum tibi : Palladi at ifta 

De Phrygia eft olim fiftula rapta Dea : 
Talia fi inflaffes, non fleviffet tua fata 

Maandri ad gelidas triftis Hyagnis aquas. 
(49) Cap. 2. pag. 11. 
(jo) Paufanias Attic, cap. 24. Eodem in loco Minerva eft Marfyam Sylenum 

cadens, quod tibias, quas ipfa abjecerat, fuftuliffet. Athen&us Deipnofoph. lib, 14. 
cap. x. pag. 616. 

In montium nemoribus divam Minervam 
Deformitatem oris v fu turpem expavefcentem , 
Inftrumentum ( Tibias ) ftatirn e manibus abieciffe, 
Marfya nympha genito, manibus percuffuro, feroci gloria futurum. 

(51) Ptutarchus. De ira cohibenda. Et Marfyas, ut ajunt, capiftro quodam atque 
orificio violentiam flatus intercept, ac faciei inaqualitatem occultavit atque compo
fuit , Aurum tunc fpiendens malls circundedit hirtis, 

Os patulum loris ftrinxit retroque ligatis. 
(52) De Tibiis veter. lib. 3. cap. 3. Talis Tibicen, qui corio hoc, quod <pop0ei* 

feu ttop/3Hor nominant, labiis circumpofito inftrudus eft , IpirtQopffuifiim eft apud 
Ariftoph. in Avib. Atque in eum modum capiftrati Marfya figuram fubjicimus, quam 
ex veteri figillo dodos viros habuiffe alferit Salmafius Exercit. Pliniana in Solin. 
parte fecunda. 

(53) Suidas Hiflor. Arte Mufica invenit tibias e calamis, & aneas. 
(54) C. Plinius Katun Hiflor, lib, 7. cap. 5$. Geminas tibias Marfyas [invenit2 

ia 
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neo ( 5 5 ) . Invento anche i Modi Frigii, e molte altre cofe 
alia Muiica fpettanti ( $ 6 ) . Fu inventore, al dire dei Frig;, 
del Canto delle Tibie detto Matroo, folito cantarfi nelle 
fefte della Gran Dea Cibele; ed atterri col fuono delle 
Tibie i Galli , che tentarono d' invadere la Frigia (57). 
Gia fu parlato altrove (58) del caftigo dato a Marfia per 
1' ardire prefofi di provocare Apollo ; prefentemente perb 
non fara fuor di propofito il riferirne alcune piu precife 
circoftanze . Suida (59) e Diodoro (<5o) lo qualificano per 
Uomo di acutezza d'ingegno, e di fomma induftria, per 
avere ridotta la varieta de' fuoni della Fiftola nella Tibia , 
e d' un ammirabile caftita per efferfi confervato celibe fino 
al fine della fua vita. Al contrario Apulejo (61) ce lo di-
pinge barbaro, crudele, di faccia beftiale , di barba fordida, 
rimproverandogli la fua arroganza, e temerita per avere pro-
vocato Apollo, chi di loro foffe piii eccellente nell' arte della 

Mu-

In eadem gente , [ ideft in Phrygia ] . Vedanfi in cib le Annotaz. del P. Gio: Arduin* 
Tom. I. Edit. Plin. Parif. 1741. pag. 416. num. 104. Le tante invenzion! attribuitt 
a queflo Marfia, che gia ad altri fono afcritte, debbono piu toflo confiderarfi come im-
magini dei poeti, che facilmente dichiarano inventori d' un' ifteffa cofa piu perfonaggi. 

(55) Athen&us Deipnofoph. Lib. 4. c. 25. Illius [JiftuU] autem, qua cera glu-
tinatur , Marfyam [ inventorem ] . 

(51.) Plinius loc. cit. Phrygios [ modulos 1 Marfyas Phryx [invenit] . Clement 
Alexandrin. P&dag. lib. 1. n. XVI. Ajunt au tem. . . . inveniffe.... Phrygiam har
moniam, & mixophrygiam, & mixolidiam, Marfiam, qui erat ejufdein regionis, 
ideft Phrig'iA. 

(57) Paufanias Phoci. cap. 30. p. 873. Addunt [Phrygts] Marfia inventum fuiffe 
eum Tibiarum cantum, quem Matroum vocant: credo ob earn caufam, quod in Ma
gna matris Sacris ufurparetur. eundem vero Marfyam contra Gallos fibi opem tu-
Jiffe, quum irrumpentes in Phrygiam, & amnis late ftagnantibus aquis, & tibiarum 
modis exterruiffe. 

(58) Cap. 2. pag. xi. xx. 
(59) Vedi I' annot. 146). Voffius de Orig. Idololatr. lib. 1. cap. XX. parlando di 

Cibele: Familiariter autem verfatam ait [ Diodor. ] cum Marfya, viro eximia fo-
lertia: caftitatis vero tanta, ut omni vita Veneris fuerit expers. 

(66) Diodor. Siculus Bibl. Hift. lib. 3. pag. mihi 192. 193. Frequens circa iljam 
[Cybelem] Phrix illeMarfias, primufque inter neceffarios erat. Mira in homine ifto 
folertia & caftitas. De folertia inde conjeduram faciunt; quod fiftula multis inftrudx 
calamis fonos imitatus, totam ad tibias harmoniam traduxit. Pro caftitatis argumen-
to habent, quod ad vita ufque finem i re Venerea fe integrum confervavit. 

(61) L. Apulejus Florid, pag. mihi **6t. ex Edit, ad ufum Delphini. Eo f Hya-
gnidt] genitus Marfyas, cum in artificio patriffaret tibicinii, Phryx catera & bar-
bams , vultu ferino trux, hifpidus, illutibarbus, fpinis & pilis obfitus, fertur 
[ proh nefas! ] cum Apolline certavilfe: Therfites cum decoro , agreftis cum erudi-
toj bellua cum Deo. 

I 
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Cap. V. «7 
Mufica. II citato Diodoro (62) fra tutti gli Scrittori ci rac-
conta piii minutamente quefto fatto, efponendoci che nella 
prima provoca venne dichiarato vincitore Marfia dai Giudi* 
ci forprefi , come di cofa nuova, dal fuono delle di lui Ti
bie j altercando pero ambidue fopra il valore d' ogn' uno 
nella loro arte, vennero al fecondo cimento, in cui unend'o 
Apollo al fuono della fua Cetra il canto della voce e poe
fia, fupero e vinfe il fuo competitore Marfia \ il quale rim-
proverando ad Apollo 1' inganno d' avere unito il canto al 
fuono, fi dolfe del torto fattogli coi Giudici (63), a cui 

I 2 rifpo-
• • I I I I II _ • I • . 1 1 ' I . , . I I I !••! I • I - - • • I , 

(6i) Diodor. loc. cit. parlando di Marfia compagno coftante di Cibele. Cumque 
ad Bacchum in Nyfa fe contuliffent, Apollinem iftic invenerunt magna exiftimatio-
ne praditum, quod citharam a Mercurio inventam , primus dextreufurpare noffet. 
Turn Marfyas cum Apolline de artis praftantia in certamen defcendit. Nvfai autem 
judices erant. Ac primus quidem Apollo fimplex Cithara carmen perfonat. At 
Marfvas quamprimum tibias infiavit, quod cantus novitate aures percelleret, modu
lation^ fuavitate amulum longe anteire vifus eft. Turn conventione fada , ut de 
novo folert'se fpecimina, inter fe comparanda, judicibus exhiberent, Apollo iterum 
exorfus, cithara fonis congruam ipfe vocem applicat, eoque modo priorem tibia, 
applaufum longe vincit. Quod indigne ferens Marfyas, prjeter omne jus fibi primas 
negari, auditores docet. Non enim vocis, fed artis comparationem inftitui debere, 
& juxta hanc harmoniam & carmen cithara ac tibia examinandum effe. Iniquum 
praterea effe, duas artes cum una conferri. Ad hoc refpondiffe fertur Apollo, nihil 
fibi plus effe. Marfyam enim idem facere quod ipfe, dum tibias infpirat. Conce-
dendam igitur utrique eandem judicii poteftatem; ut vel neuter oris adminiculo 
utatur, vel manibus duntaxat artis fua praftantiam oftendat Vifus turn auditoribus 
fuit Apollo aquiora poftulare. Ideo commiffo tertium certamine, Marfyas vincitur. 
Ibi v'dor, contentione nimium exacerbatus, vivo pellem detrahit. 

(63) Non convengono gli Scrittori , come offerva V eruditijfimo Autore delle fpiega-
zioni fopra le Pitture d' Ercolano [ T. a. pag. I2r. ] , quali foffero i Giudici nel defcrit-
to mufico combattimento tra Marfia e Apollo . Si e veduto nel prefente Capo pag. 6t. 
n. (27) come Igino e Fulgenzio vogliono che Mida e Tmolo foffero i Giudici ,• al con
trario Diodoro, come dall' antecedente Annotaz. n. (61) dice effere ftati quei di Nifa, 
Citta in cui vuole fuccedeffe tal fatto; Apulejo perb afferifce, che le Mufe con Minerva 
furono i Giudici, il che pare piii verifimile , effendo le Mufe compagne infeparabiii di 
Apollo loro capo e condottiere. Eccone defcritto il fatto da Apulejo [ Florid, pag. mihi 761. ] 
con alcune_ diverfe circoftanze da quelle di Diodoro. Mufa cum Minerva diflimula-
menti gratia Judices adftitere, ad decidendam fcilicet monftri illius barbariem, nee 
mir us ad ftoliditatem puniendam. Sed Marfyas, quod ftultitia maximum fpecimen 
eft, non intelligens fe deridiculo haberi, priufquam tibias occiperet inflare, prius 
de fe & Apolline quadam deliramenta barbare effutivit: laudans fek, quod erat & 
coma relicinus, & barba fquailidus, & pedore hirl'utus, & arte tibicen, & fortuna 
egenus. contra^Apollinem, ridiculum didu, adverfis v.'rtutibus culpabat: quod Apol
lo effet & coma intonliis, & genis gratus, & corpore glabellus, & arte muitifcius, 
& fortuna opulentus. Jam primum, inquit, crines ejus pramulfis antiis, & promul-
fis caproneis anteventuli & propenduli: corpus totum gratiflimum, membra nitida, 
lingua fatidicaj feu tute Oratione, feî  verlibus malis, utrobique facumdia aquipa-

ri 
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rifpofe Apollo effere del tutto irragionevoli le di lui quere-
le , perche, ficcome nel fuono della Tibia, oltre Parte delle 
mani , fi ferviva Marfia anche dei fiato della bocca, cosi 
anche egli univa all' arte delle mani nel fuono della Cetra 
il canto della voce; onde venendo al terzo fperimento reftb 
vincitore Apollo, e in pena dell'ardire di Marfia, legato vivo 
ad un Pino lo fece fcorticar vivo , e la pelle fi vedeva gon-
fiata in forma d' otre fofpefa in Cilene (64) . Di quefto caftigo 
fa menzione Ovidio (65) , come dai feguenti verfi (66>): 

Trovanfi alcuni di si vano affetto , 
Che ftiman piii che Dio il proprio ingegno. 
Marfia , gran fonator da molti detto , 
Spregio d' Apollo il rifonante legno. 
Furno alia prova , et chi farebbe d petto 
Al Sol, ch' lid fol di nove Mufe il regno? 
Ma Marfia deftinato have an le ft elle, 
Che con / ' honor perdeffe anchor la pelle . 

Afferifce Plinio che in una valle detta Aulocrene vedefi un 
Platano (67) , al quale fu legato e fcorticato Marfia ; e le di 
lui Tibie fecondo Paufania (68) furono nel Tempio d' Apollo 
confecrate. Altri pero vogliono, che effendo impazzito , fi get-
taffe nel fiume , il quale da lui prefe il nome di Marfia; o pure, 
che egli periffe, per aver voluto farfi tenere , e adorare per 
Dio (<5o). 

Di-
- • ' " - • • • 1 1 . • - «• 

r i . . . . Rifere Mufa, cum audirent hoc genus crimina, fapienti exoptanda, Apollini 
objedata: & tibicinem ilium certamine fuperatum, velut urfum bipedem, corio ex-
fedo, nudis & laceris vifceribus reliquerunt. Ita Marfyas in pcenam cecinit, & ce-
cidit. Enimvero Apollinem tam humilis vidoria puditum eft. 

(64) Herodotus Polymn. lib. VII. cap. x6. In qua urbe [ idefl CeUna ] & in quo 
foro vifitur fufpenfa Sileni Marfya pellis in utrem formata: quam a Phrygibus fer-
tur Apollo illi detradam fufpendiffe. 

(65) Metamorph. lib.-VI. Fab. 6. 
(66) M. Gabriel. Symeoni Metamorf. d' Ovidio lib. 6. pag. 91. 
(6*j) Pitture d' Ercolano T. x. pag. 123. num. xx. Apollodoro I. 4. §. 1. Filo-

ftrato Im. 2. Luciano in Tragop. v. 314., ed altri dicono, che 1'albero, a cui fu 
legato Marfia, era un pino. Altri lo vollero un faggio, come nota il Munkero ad 
Igino Fav. 165. Plinio pero XVI. 44. fcrive: Aulocrene platanus oftenditur, ex qua 
pependerit Marfyas vidus ab Apolline, qua jam magnitudine eleda eft. 

(<58) Paufanias Corinth, cap. 7. p. mihi 118. In eodem etiam tempio [Apollinis2 
dedicatas fuiffe Marfya tibias. Vedi T. x. Pitt, d' Ercol. loc. cit. n. 17. 

(<59) Suidas Hifloric. Errore mentis affedus, fe conjecit in fluvium: qui ab 
ejus interim didus eft Marfyas. Fabula fertur, eum periiffc, quod fe deum fc-
ciifet. 

. 
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Difcepolo, e innamorato dell' anzi detto Marfia fu Olim-
po I. ( 7 0 ) , quegli, che per teftimonio di Suida fiori avan
ti la guerra di Troja (71) a differenza d'un altro Olimpo a 
quefto pofteriore (72 ) . Non convengono fra di loro gli 
Autori che parlano di quefti due Olimpi per rapporto alia 
loro Patria , azioni , e coftumi, ne in riguardo alia Mufica, 
e Poefia, di cui furono periti, e molti confondono ancora 
1* uno cori I'altro, attribuendo 1'opere dell'uno all'altro (73) . 
Suida vuole, che il Difcepolo di Marfia fia della Mifia , e 
I'altro Olimpo di Frigia ( 7 4 ) , e Piatone per lo contrario 
coftantemente afferma effere il primo nativo di Frigia (75). 
Plutarco , che ci da piu chiare notizie d' ogn' altro Scrittore 
dei due Olimpi, riferifce (76) che il vecchio Olimpo , di 
cui parliamo, introduffe nella Grecia i Nomi, o Inni, che 
ufarono i Greci nelle fefte degli Dei , e prova coll'autorita di 
Glauco Poeta che 1' Armazio (77) Nomo, che dal carro pre-
fe il nome, e opera del primo Olimpo; Clemente Aleffan-

dri-

(70) Plutarchus de Mufica . Is enim [ Olympus ] cum amafius fuiffet Marfya , & 
ab eo artem Tibia canendi didiciffet. 

(71) Svidas Hiftorica. Ixvptiros. Olympus difcipulus & amafius Marfya , 
qui erat genere Satyri, auditoris & filii Hiagnidis. Fuit autem ante bellum Troja-
num Olympus, a quo & Myfia nions nomen habet. 

(72) Suidas loc. cit. Olympus Ph ryx , junior, tibicen, temporibus fuit Mida 
Gordii filii. 

(73) Lorenzo Craffo lftor. de'Poeti Greci p. 372. Narraf l , . . . che 1'Opere d* un 
Olimpo foffero ftate' fpeffe fiate attribuite all 'altro Olimpo. 

(74) Svidas eod. loc. 
(75) Plato Minos. vel de Lege. ex verf. Ficinip. mihi j r . Quis e prifcis homini-

bus legum circa tibiarum inflationem conditor optimus e x t i t i t . . . . Marfya, & quern 
ille maxime amavit Olympus Phrygius. La Verfione di Gioanni Serrano e piit efpreffi-
<va dell' ace enn at a di Marfilio Ficino: T. x. p. 318. Nonne Marfyas dicitur, & ipfius 
amores, Olympus P h r y g i u s ? . . . . Horum enim tibicinarii cantus diviniflimi funt, & 
foli hominum animos movent: ac hujufmodi homines qui tantas generi humano affe-
runt militates, _ in deorum numerum collocandos effe demonftrant. & hac quidem 
inventa, ut divina , etiamnum fuperfunt. 

(76) Plutarchus de Mujica. Hunc Olympum , cioe il fecondo , ajunt unum fuiffe 
eorum qui defcenderunt a primo Olympo Marfya difcipulo , qui nomos in deos fe
c i t , is enim cum amafius fuiffet Marfya:, & ab eo artem tibia canendi didiciffet, 
harmonicos nomos in Greciam intulit, quibus nunc Graci utuntur in feriis d e o r u m . . . 
Harmatium autem nomum, cui a curru nomen videtur effe_, dicitur primus feciffe 
Olympus, Marfya difcipulus.. . Olympi autem effe harmatium nomum, ex Glauci 
veterum poetarum recenfione cognofci poteft. 

(77) il P. Francefco Saverio Quadrio Storia della Poefia T. %. p. 71°. 7*I. fpiega 
te varie opinioni fopra la parola Armazio. 
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drino (78) lo chiama artificiofo inventore dell'armonia Li
dia ; e Suida (79) lo defcrive Poeta Melico, ed Elegiaco. 
Abbiamo pur anche da Igino ( 8 0 ) , che Olimpo refto vin-
citore colle Tibie ne'Giuochi; e al riferire d'Ariftoffeno ri-
portato da Plutarco, che egli canto con Ie fteffe Tibie un 
Carme lugubre per la morte di Pitone nel Modo o Tuono 
Lidio. Di molte altre cofe fi fa da Plutarco inventore Olim
p o ; fra quefte pero merita qualche particolare rifleffo, 1'effer 
effo ftato, fecondo V ifteffo Plutarco appoggiato all'autorita di 
Ariftoffeno, inventore del Genere Enarmonico ( 8 1 ) . Egli pe
ro non efprime, le al primo, o all'altro dei due Olimpi 
debbafi 1'invenzione d' un tal Genere; ma folamente nell' 
ifteffo luogo poco dopo afferifce , effer manifefto, che il Cro
matico e piii antico dell' Enarmonico. Suida al contrario, 
parlando del vecchio Olimpo, lo dichiara inventore del Ge
nere Cromatico ( 8 2 ) , quando altrove egli ne ha dichiarato 
inventore Agatone ( 8 3 ) ; onde in tanta varieta d'opinioni, 
non e facile rinvenire e ftabilire il vero ; e benche nel pri
mo Tomo (84) fulle tracce dei noftri Scrittori di Mufi
ca io abbia attribuito a Timoteo V invenzione del Croma
tico, e ad Olimpo quella dell' Enarmonico; ora pero rifervo 
a tempo piu opportuno, per quanto fara poffibile, lo ftabi
lire il tempo, e gli inventori di tali Generi. 

Jerace familiare, difcepolo, e amante del fuddetto Olim
po , fu inventore del Modo detto dal fuo nome Jerace. Mori 
in eta giovanile ( 8 5 ) . Scrive Plutarco (8<5), che gli Argivi 

al 

(78) Clemens Alexandrin. P&dag. lib. n. XVI. Et Olympus Myfius in Mufica 
harmoniam Lydiam artificiofe invenit. 

(79) Svidas loc. cit. Olympus Myfus, tibicen & poeta Melicus, & Elegiacus. 
(80) Hyginus Fab. CCLXXIII. Qui primi ludos fecerunt.... Olympus Marfya 

difcipulus tibiis. 
(81) Plutarchus loc. cit. PorrS autem Olympus, ut ait Ariftoxenus, a muficis 

putatur Enharmonii generis fuiffe repertor: nam ante ipfum omnia diatona fuerunt, & 
chromatica... Chroma autem quam harmoniam [ ideft Enarmonium ] effe antiquius. 

(82) Svidas loc. cit. Olympus Princeps fuit [ 7i.pvpi.arir-iis, ideft qua pulfatione 
conftat] Cromatica Mufica in Tibiis. 
, (83) Idem loc. cit. Agathonius tibia cantus: ideft, mollis & diffolutus: aut ne

que laxus, neque acerbus, fed temperatus atque fuaviflimus. 
(84) Storia della Mufica T. I. Differtaz. I. pag. ixx. 
(85) Jul. Pollux Onomafl. lib. 4. cap, to.feg. 79. Modus etiam eft, Hieracius unus. 

Hjerax vero Juvenis mortuuseft, fed Olympi fuerat familiaris, difcipulus, & ama tor, 
(86) De Mujica. trad, di Marc'Antonio Gandini pag. 142. 

http://7i.pvpi.arir
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al giaoco della lotta, de gli Sthenioni ( 8 7 ) detto da loro, Ji 
valevano del pijfaro, o Tibie . Quefta forte di contefa fu intro
dotta , come fi dice, al principio ad honore di Danao; dapoi 
dedicata a Giove Sthenio ( 8 8 ) . Nondimeno anco a giorni nofiri 

Ji cofiuma , che nel pentahlo f fuoni il piffaro; ancorche noa 
fi fenta ftonare alcuna cofa certa, overo antica , ficcome a tem
pi d' all hor a fi folea fare ; come era quella compofitione di Hie-
race fatta ad iftanza di quefti giuochi, la quale h$poft.Yi, cioe 
Endrome (89), o correria ft nominava. 

Oltre f Olimpo , di cui abbiamo di fopra diffufamente 
pa r l a to , ebbevene u n ' a l t r o , del quale lafcio fcritto Plutar
co ( p o ) , che Aleffandro nel compendio de' Mufici Frigii after-
ma , che il primo , il quale portajfe in Grecia il toccare d' in
ftrumenti da corde , ju Olimpo, et dapoi gli Idei dattili. Et 
che Hiagnide Ji fece fentire il primo a fuonar di flauto , indi 
Mar fta Juo figliuolo, e poi Olimpo. E per diftinguer quefto 
dall' altro Ol impo in appreffo foggiunge r Egli e fama, che 
Olimpo, di cui ho ragionato di fopra, fuffe uno di quelli, che 
difefero dal primo Olimpo inventor de i verf ad honor de gli 
Iddii figliolo di Marfa. E per prova che Plutarco non co-
nobbe che due Olimpi , dice inoltre . Alcuni altri affegnano 
V inventione della regola policefala a Crate , il quale fu folare 
di Olimpo . Pratina vuole, che ella fa dell' ultimo Olimpo, 
cioe del fecondo. 

Del nominato Crate niun'altra notizia mi e venuto fat
to di poter ri trovare, e nonoftanteche Laerzio faccia men-
zione, oltre Crate Ateniefe, di dieci coll'ifteffo nome di 
Crate (p«)» °°n tutto cio rilevafi chiaramente che tutti quefti 
fono pofteriori di molto all 'anzidetto da Plutarco chiamato 
difcepolo d' Olimpo . 

Fa menzione Suida d ' un terzo Ol impo di Frigia ( 9 2 ) , 
fuo-

n ( 8 7 ' / ' C°rfinl **$' Attle- DJf *3- P*g. 371. indica i Giuochi Stenii, che po-
trebbero effer fimili agli Stenioni indicati da Plutarco. 

(88) Gyraldus Hiflor. Deor. Syntag. x. p. 88. T. I. Sthenius, riivios (ius, hoc 
eft, potens & robuftus Jupiter apud argivos cognominatus eft. 

(89) Cos) traduce Xilandro de Mufica Plutarchi. Endrome, quod incurfilS dicebatur. 
(90) Plutarc. de Mujica. trad, dal Gandini pag. 137. 
(91) Laertius de Crat. Athen. 
(92) Svidas Hiflorica. itopTOf. Olympus Phryx, junior, tibicen, temporiitis 

fuit Mida Gordu filii. ' ' ' ' ' * 
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fuonator di Tibia, che fiori ne' tempi di Mida figlio di Gor-
dio. Se quefto Olimpo fia diverfo dagli altri due, de'quali 
ft e fatta menzione, non e facil cofa il deciderlo . Suida che 
lo chiama juniore , e il Giraldi (93) lo vogliono diverfo; 
vedafi fopra di cio Gio. Alberto Fabricio (94)-

In tanta incertezza fa d' uopo avvertire, che fe noi ri-
guardiamo i tempi favolofi dei Greci, non v' ha dubbio, 
come nota Monf. Langlet ( 9 5 ) , che effi avevano poche no
tizie di avvenimenti prima del viaggio degli Argonauti, e 
della guerra di Troja . . . . Prima di quefto tempo bifogna ri* 
portarfi a conghietture. E che cio fia vero, ce lo conferma 
Piatone (96), il quale facendo parlar Solone, diceva di aver 

fatta efperienza che ne egli, ne alcun altro de' Greci aveva alcu
na cognizione di antichita.... Voi Greci, foggiunge , fete 

fempre fanciulli, ne di Grecia e alcun veccfiio. ... Percio chi 
fuccedono di voi, fono privi e di lettere, e di Mufe: onde adi-
viene, che quafi da capo fiete giovani; non cono/cendo quante 
cofe erano ne'tempi antichi, ne qui appreffo voi: concioffiache 
quello, che tu ora, 0 Solone, hai raccontato de'fighuoli voftri, e 
poco differente dalle novelle. Pofto cio abbiamo tutta la ragio
ne di confermarci nel giufto fentimento, che quelle cofe, che 
di que'primi Greci ci rapportano gli Scrittori, fe non tutte, 
almeno la maggior parte non meritino alcuna fede, peiche 
favolofe, e pure idee poetiche. Fra quefte dobbiamo ricono-
fcere 1' invenzione del Genere Cromatico, e del Genere Enar
monico, che Plutarco, come abbiamo di fopra notato, at-
tribuifce ad Olimpo. Imperocche in que'tempi rozzi, e tan
to lontani, ne'quali le fcienze , e le Arti erano in una certa 
femplicita e infanzia , non e verifimile, che fofsero intro
dotti i due Generi Cromatico, ed Enarmonico, che richie-

do-

(93) Gyraldus de Poet. Hift. Dial. x. T. 2. p. 64. Prater hunc Olympum [ id. I. 
Myfium ] & alii fuere ejus nominis, unus quidem [ id. fecund. ] nomorum ac lyrica-
ru'm legum fcri^tor fimul & dodor: alter [id. 3.] eo junior Phrygius tibicen, qui 
Mida Gordii filii temporibus floruit. 

(94) Bibliot. Greca lib. r. cap. 17. num. 3. T. I. 
(9$) Monf. Langlet du Frefnoi Tav. Cronolog. della Stor. Univerf. Parte 1. Difc. 

Erelimin. pag. 3. 
(96) Elatone nel Timeo Dial, intitol, Crhia trad, di Dardi Bembo T. a. p. 50$. 

$08. 
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dono, maflimamente 1'ultimo-(97), non poco artificio. AI 
piu potrebbe fupporfi, che coll' efercizio del Genere Diatonico 
datoci dalla natura nel nafcere, il quale procede per due 
tuoni, e un femituono , o per accidente , o per 1' innato 
defiderio di varieta, nel paffare da un fuono ad un altro , a 
cafo fi foffero incontrati in qualche voce o fuono medio 
particolare del Genere Cromatico, o dell' Enarmonico, come 
li inferifce da Plutarco (98) . Ma non e mai verifimile, che 
si 1' uno , che V altro di quefti due Generi foffero in que' 
primi tempi inventati, e ridotti a tale ftato , ehe li poteffe-
ro dire veri Generi Cromatico , ed Enarmonico fecondo la 
dottrina ftabilita pofcia da' Greci, come facilmente fi puo 
conofcere dal feguente efempio: 
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V7,, -..,„ „.y„„ j . . j . ulcere. 1. pag. i r o . 127. 
(98) De Mufica: Sufpicantur autem Olympum fie inveniffe. cum verfaretur in 

diatono genere, & carmen faepe transferret in diatonum parypatem, hoc eft fummx 
proximam chordam, nunc ab ipfa media, nunc ab ei proxima fide: pneteriretquc 
lichanon diatom nervum, deprehendilfe ejus confuetudinis elegantiam, miratumquc 

fc 
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Dopo gli Olimpi, di cui fi e fin ora trattato, fegue 
Polifemo. Di due di quefto nome fanno menzione i Greci, 
J' uno che fi trovo fra gli Argonauti per la fpedizione all' 
acquifto del velo d'oro (99) , e I'altro detto Ciclopo (100), 
noto per li fuoi amori per Galatea (101) . Lafciando da par
te il primo, del quale non trovo notizia alcuna fpettante 
alia Mufica, parleremo del fecondo , della cui nafcita fa 
menzione Omero in quefti verfi (102) : 

11 divin Polifemo, che tra tutti 
1 Ciclopi ha grandifftmo potere . 
Toofa Ninfa par tor illo , figli a 
Di Forcin Rege del profondo mare . 
In cavo fpeco con Nettunno unita. 

Altri pero lo vogliono figlio dell' ifteffo Padre, ma d'altra 
Madre, e altri d'altro Padre, e d'altra Madre (103). Teo-
crito (104) , Ovidio (105) , e Properzio ( io5 ) narrano che 

fu 
& amplexum Syftema, quod ea conftitueretur proportione, id in Dorio ufurpafle 
tono. Non enim eum vel ea qua. diatoni funt propria, vel qua: chromatid attigifle: 
ac ne harmonise quidem. Fuiffe autem ei prima enharmoniorurn talia. Primo enim 
in his loco fpondeum ponunt: in quo nulla divifionum proprietitem fuam indicat: 
nifi quis in contentiorem fpondei ufurpationem refpiciens, eum putet effe diatonicum 
genus. Qui vero hoc ponet eum liquet cum falfum, turn abfonum a cantu ponere. 
Falfum, quia diefi inferior tono erit eo, qui principe ponitur loco, a cantu afienum, 
quod etiam fi quis in poteftate tonici ponat contentionis fpondeorum ufurpationi* 
proprietatem: eveniet ut duo deinceps fita ponantur diatona, compofitu•_ alterum, 
alterum incompofitum. nam denfum illud enharmonium, quod in mediis fidibus col-
locatum hodie in ufu eft, non videtur elfe poeta:. Facile autem hoc animadverti 
poteft, fi quis aliquem prifco more canentem tibia audiat. nam etiam mediarum 
Jemitonium vult elfe incompofitum. Atque tale fuit initio genus enharmonicum. 
jpoftea temporis divifum eft femitonlum in Lidiis & Phrygiis. 

(99) Hyginus Fab. XIV. Argonauts convocati Polyphemus, Elati filius3 

jnatre Hippe a Antippi filia , Teflalus, ex urbe Larilfa , pedibus tardus. 
(100) Hem Fab. CXXV. Inde ad Cyclopem Polyphemum, Neptuni filium 

Hie media fronte unum oculum habebat, & carnem humanam epulabatur. V Ab. 
Bannier defcrive V ifloria dei Ciclopi Mytholog. T. 7. liv. 6. chap. V. pag. *\6**. 

(roi) Idem loc. cit. pag. 372. 
(102) Omero Odiff. lib. 1. trad, dal Salvini pag. 3. 
(103) Natal, Comes Mytholog. lib. IX. cap. 8. 
(104) Theocritus apud Jo: Ludov. de la Cerda in lib. 3. JEneid. Virgil, v. 66t. 

Cyclops idem apud Theocritum ardens Galateam 
'SfUilcS'ir tv us S<7jf iirlsatp'tu aS~t Koxktlwtor: 
Fiftula vero melius canere novi, quam ullus hie Cyclopum. 

<IOJ) Ovidius Metamorph. lib. XIII. fab. VIII. v. 720. feq. 
fiotf) Profertius lib. 3. Eleg. x. v. 5. 

Quin etiam; Poiypheme, fera Galatea fub /Etna 
Ad tua rorantes carmina flexit equos. 
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fu cosi ardente 1' amore di Polifemo per Galatea , che nor* 
trafcuro alcun' arte per ridurla a corrifpondergli, e fra le ar
ti da effo ufate fi fervi fingolarmente del Canto e del Suono, 
come mezzo piu efficace per muovere il di lei cuore ( 1 0 7 ) . 
Qual foffe 1'Inftrumento, che egli fonava , non convengono 
i Poe t i . La maggior parte vuole , che egli fonaffe la Fiftola, 
inftrumento da fiaro conveniente all' effer fuo ruftico e fei-
vaggio di Paftore ( 1 0 8 ) . Luciano (109) pero oltre il de-
fcrivere la corrifpondenza d 'amore di Galatea per Polifemo 
gli attribuifce la L i ra , come riferifce 1'autore della defcri
zione delle pitture d 'Ercolano ( n o ) , dove cosi Luciano 
fa parlar Doride : E qual e poi la fua Lira ? Un Cranio di 
Cervo fpogliato delle fue carni: le coma fteffe fono i manubrii; 
vi ha egli aggiunta la troverfa, e vi ha attaccate le corde , 
che non fon tef da chiavetta alcuna : Quefta defcrizione par 
she convenga bene alia rozza lira del noftro Polifmo , che qui 

Ji vede: &c. nelle pitture accennate d' Ercolano. Ovidio ( i n ) 
K 2 nei 

(107) Natal. Comes Mytholog. lib. 9. cap. 8. Fama eft Galateam fuiffe amatam 
a Polyphemo , ut ait Theocritus in Cyclope. Iftud autem contigit, quia Philoxenus 
Cythenus cum eo adiilfet; templumque vidllfet Galatea; a Cyclope eredum, caufam 
Ignorans, Polyphemum illam amafle credidit, & idcirco templum illud ei erexiffe, 
ut fcripfit Alcimus lib. 3. rerum Slcularum, & enarrator Theocriti. Ad hujus amoris 
jremed;um& fiftula, & Mufarum cantibus ufus eft Polyphemus, ut teftatur 1 heocritus. 

(108) Virgilius JEneid. lib, 3. v. 655. ex edit. Ven, apud Junt. 154*. 
fummo cum monte videmus 

Ipfum inter pecudes vafta fe mole moventem 
Paftorem Polyphemum , & litora nota petentem. 
Monftrum horrendum , informe, ingens, cui lumen ademtum. 
Trunca manu pinus regit & veftigia fit-mat: 
Lanigers comitantur oves: ea fola voluptas, 
Solamenque m^li de collo fiftula pendet. 

(109) Lucianus Doridis & Galatea Dialog. Equidem haud adamo (Polyphemum), 
fed tan.en infienem _ iftam veftram infultandi approbandique petulantiam ferre non 
queo. Ac mihi nimirum invidentia quadam ifthuc facere videmini, propterea quod 
ille quum forte aliquando gregem pafceret fuum, no'fque e litorali fpecula in litore 
ludentes cerneret in prominentibus Aetnx pedibus, qu_ v delicet inter montem & 
mare litus fefe in longum porrigit, vos ne afpexerit quidem: at ego omnium una 
vifa fim formofifllma, eoque in unam me coniecerit oculum. Ea res vos male ha
bet: nam argumentum eft me forma praeftamiorem efie, ac digniorem quie amer: 
vos contra faftiditas effe.. . . . . cjeterum Polyphemus ( ut alia ne dicam) etiam ca
nendi peritus eft Quin tu igitur, Dori, tuum ipfius amicum nobis commonftra, 
qui meo fit formofior, quique dodius ac melius vel voce canat, vel cithara. 

(rio) Tom. 1. Tav. X. pag. j i . & feq. 
( i l l ) Lib. XUI. Fab. 8. v. j'j. 

Nec, fi quxfieris odium Cyclopis, amorne 
Aci-
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jiel defcrivere tutta quefta favolofa iftoria, dimoftra il 
difprezzo di Galatea verfo il Ciclopo Polifemo, per cor-
rifpondere agli amori di Ac i , come rilevafi dai feguenti 
verfi ( 1 1 2 ) . 

Quanto a fpirto genti I convienfi Amore , 
Tanto e men bello in animo villano. 
Polifemo, crudel Monftro et Paftore, 
Fuo I por fu Galatea la rozza mano, 
E ufcito del cervel, del fnno fuore 
Suona a fder ful monte Siciliano, 
Ma la gentile ^ Candida fanciulla 
Sen ride , "0? col fuo Aci ft traftulla Z. 

Ardalo , figlio di Vulcano nacque in Trezena Citta del 
Peloponefo. Egli fecondo alcuni appreffo Plutarco (113) fu 
inventore della T ib i a , e dedico alle Mufe un 'Altare (114) . 
Ma effendo, per quello che abbiamo veduto fin ora , an-
tichilfima 1'invenzione della Tibia ( 1 1 5 ) , e a varj venen-
do attribuita , cosi penfo che il fentimento del Giraldi (116) 
fia piu verifirnile , cioe, che Ardalo portaffe ai Trezeni 1'ufo 
delle Tib ie , e il culto delle Mufe , le quali percio furono 
chiamate Ardalidi , o Ardaliotidi. 

Fu celebre nella Mufica, fingolarmente nei Carmi Iu. 
gubri ( 1 1 7 ) , il Poeta L ino , che alcuni vogliono foffe figlio 

di 

Acidis in nobis fuerit pra_ftantior, edam. 
Par utrumque fait 

(112) M. Gabriel Symeoni. Vita & Metamorf. d'Ovid. lib. 13. pag. 177. 
(ri3) De Mufica Comment. Alii nonnulli fcriptores Ardalum ajunt Troe/.enium 

Clona priorem tibicinam inftimifle Muficam. Cal. Rodiginus Led. Antiq. lib. 27. 
tap. XVI. pag. r5o8. Fuit autem Ardalus hie Vulcani filius, quern tibiam adinve-
niife opinantur. 

(114) Paufanias Corinth, cap. 31. Non longe abeft Mufarum cella. feciffe earn 
dicitur Ardalus Vulcani fiiius: a quo tibiam inventam putant. 

(115) Jul. C&f. Scaliger Poet. lib. 1. cap. xx. p. 31. Antiquiftlma tibia eft: ac 
ftatirn poft fiftulam inter paftores. 

(n<5) Hiflor. Deor. Syntag. VII. p. aj7. Ardalides adhaec Mufa: cognominatac, 
ab Ardalo Vulcani filio, qui ciim ad Troezenios tibias & Mufas detulilfet,_ eas 
ita a nomine fuo appellavit, audor Plutarchus in Sympofio, & Stephanus, qui ita 
fcribit: Ardalides & Ardaliotides in Troezene coluntur Mufe: fie ab Ardalo didaj 
quopiam, vel a loco. 

(117) Plutarchus de Mufica. Eadem tempeftate [qua Amphion] Linum ex EB-
fcoea oriundum ait [Heraclidei) lugubria carmina feciffe, 
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di Apo l lo , e di Terpficore; altri di Mercurio ( 1 1 8 ) , e fe
condo Paufania di Anfimaro, e di Urania ( 1 1 9 ) . L'ifteffo 
Paufania fcrive , ritrcvarfi una ftatua di Lino , fatta d' un pic-
col fiaffo fporto in fuori , cavata per modo difpelonca, alia qua
le ogn anno facevano Sagrificf, prima di preftar culto alle Mu
fe . Soggiunge il citato Paufania , che Lino ft refe celebre e fu
periore a tutti nella Mufica , per la quale comparandqfi con Apol
line, fu da quefti uccifo (126) . Pervenne il pianto della morte 

di 
-4". 

(118) Virgilius Eclo. 4. v. $6. 
Nec Linus: huic mater quamvis, atque huic pater adfit: 
Orphei Calliopea , Lino formofus Apollo . 

Hygin. Fab. 273. Cs* 161. lo chiama figlio d' Apollo, e di Urania. 11 Gir.tldi de 
Poet. Hift. dial. 2. p. 46. Primufque inter hos Linus Chalcidenfis erat , vel ut plu
res volunt Thebanus, ApoIIinis & Terpfichorae filius: _ alii Amphimari & Uranies, 
quod fcribit Paufanias.- nonnulli Mercurii, quod Laertius exiftimat. Muove queftio^ 
ne Lorenzo Craffo [ Iflor. de'Poeti Greci p. 313. 3*4- ] , flante tanta diverfita d'opi
nioni circa i parent' di Lino , fe d' un folo debba int'nderfi quanto dicono gli Antichi, 
0 pure di tre fotto I' ifteffo nome. In cc.fa tanto ofcura, e appoggiato all' autorita di 
Piatone rif erit a alia pag. 72. il quale dice, che i Greci non avevano alcuna cogni-
zione di antichita, e che i di loro racconti fono poco differenti dalle novelle; ma an
che all' autoritd di Monfig. Langlet riferita nel luogo iftefo , e fingolarmente dal Vojfio 
ejpofla nel cap. 4. annot. n. (29 pag. 47. che pone in dubbio fe i nomi di Orfeo, Mu
feo, e Lino fiano ideali, ° di perfine in que' tempi ejiftenti: Percio ho penfato di non 
prendermi alcuna pena in far efatta diftinzione di quefti tre Lini, contento di efporre 
quanto della Mujica ritrovo fcritto fotto il nome di Lino. 

(119! Paufanias Boeotic. cap. 19. Eft illi proxima Lini ftatua e parvo faxo in 
fpeluncae modum cavato prominers: huic parentant quotannis antequaui facra Mufis 
faciant. Genitum Linum Amphimaro Neptuni filio ex Urania vulgo proditum eft : 
Muiices eum gloria (uperiores omnes anteiffe, & ab Apolline, cui fe cantu confere-
bat , occifum. De.Lini qudein morte ad Barbaras etiam gentes ludus pervenit: fi-
quidem apud ./Egyptios cannert ufurpatum eit quod Linum Grxci dixerunt: appel-
larunt ipli tamen -Lgyptii id patria voce Maneran: Sed Grarci poetas & in primis 
Homerus, ejus cantilenas tanquam Grsecae mentionem fecerunt. quum enim Lini 
cafus cognitos haberet, in Achilli fcuto Vulcanum inter aiia cadaife commentus eft 
puerum fidibus canentem Linum : 

Quos' inter medios juven.'s teftudine dulci, 
Suave Linum arguto cecinit inodulamine pulchrum. 

At Pamphus, qui Athenienfibus hymnos antiqmftimos fecit, increbrefcente ob Lini 
mortem ludu , Cetolinum ( ideft liebilem linum) dixit. Sappho deinde Lesbia, fumto 
e Pamphi verfibus_Oetolmi nomine, Adonim ipfa fimul, & Oetolinum dlcantavit. 

(110) In feguito della gar a accaduta tra Apollo e Lino, Cenforino, dopo averci de-
fcritta la ferie delle Voci 0 fuoni componenti il Siftema 0 Scala de'Greci, ci del qualche 
indizio di cio che_ da Apollo aveva Lino apprefo. Cenforin. de Die Nat. de Modal, c. XXVI. 
Quas ( voces) animadvertifle cum refonantia fuavitatis in arcu fororis (Diana) Apol
linem tradunt, '& intendifle , potius dytarantium notalfe, quod fi aftridiora fila 
nervorum m acumen excitarentur: gravibus refponderent remiffa: inde feciffe tres 
pnmos (ideft Modos feu Tonos): de quibus fupra didum eft. Hanc excepifle intenfio-
nem Linon: quern quidam ApoIIinis filium tradunt & Nimphae Paramefe Chryftenidi 
reiiquilfe, ab ea adjundum njodum: qui fynenmenas dicitur. 
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di Lino anche alle genti ftraniere: poiche appreffo gli Egizj fu 
inftituita una cantilena lugubre, che i Greci nominarono Lino, 
e gli Egizj nella fua lingua Manero (121) . Ma i Poeti gre
ci, e fopra tutti Omero fece menzione di tal cantilena corns 
greca: imperocche Vulcano nello fcudo di Achille fcolpi un fan* 
ciullo, che cantava al fuon della Lira la cantilena di Lino (122) . 

Tra quefti un amorofo Giovinetto 
Stajfi, e Lino cantando in dolci note 
Le argute corde colla man percote . 

Ma* Panfb, che fece gli Inni antichiffi mi agli Ateniefi, fempre 
piu crefcendo il pianto per la morte di Lino, canto una Can
zone intitolata Oetolino (cioe fte bile Lino). Fofcia la Poet effa 
Saffo di Lesbo ad imitazione di Panfo, canto Inni ad Adone 
ed a Oetolino. 
Afferifce Igino ( 1 2 3 ) , che nei giuochi o gare di Mufica, 
[ di cui parleremo a fuo l u o g o ] , Lino vinfe e fupero gli 
altri nel can to ; e Diodoro (114) d ice , che tre furono am
maeftrati nella Mufica da L ino , e quefti furono Tamira , 
Orfeo , ed Ercole, il quale perche tardo nell' apprendere Ie 
regole deli' Ar te , effendo ftato gravemente dal Maeftro ca-
fiigato, s' accefe di tanto fdegno, che con la Lira l 'uccife . 
Fu fepolto Lino preffo i Tebani fecondo il Gira ldi , e nei 
fuo fepolcro leggevafi quefto Epitafio ( 1 2 5 ) . 

Di 

(121) Vedafi di queflo Egizio Lino quanto fi e defcritto nel primo Tomo cap. XI, 
tn- 79-

(122) Ci avvertifce perb il Giraldi loc. cit. A Lino etiam hymni fpecies qua_daia 
runcupantur Linus, tametfi inconitans hac de re apud autores opinio: perperam 
enim quidam credidere ideo fie vocari, quod e Lino chordae fierent. 

(123) Hyginus Fab. 273. Linus Apo'linis filius cintu [vicit], 
(124) Diodorus Siculus Bibl, Hift. lib, 3. p. mihi ioo. 2or. Linus ille poefi & 

ftHodia excellens, difcipulos habuit multos, inter quos maxime tres inclaruere; 
H rcules, Thamyris, Orpheus. Hercules autem citharae ftudium amplexuseft, quod 
i:genum ejus tardius aliam difciplinam non caperet, plagifque aliquando incullis, 
iratus cithara. inflidu maglftrum interfecit. 

(125) Gyraldus loc. cit. In ejus tumulo hoc infcriptum fuiffe elogium prodi-
tum eft. 

Thebanum ifta Linum fufcepit terra cadentem. 
Uranix natum , quae bene ferta gerit. 

Leggefi anche il feguente Difiico allujivo alia morte di Lino datagli da Apollo , [Jof. 
Barberius de Mi fer. Poetar. T. X. Antiq. Grxc. Grevii & Gronovii pag. mihi 81}. J 

Quid , Line, te juvit Lyra ? quid te juvit Apollo ? 
Aut Lyra te necat, aut Cantor Apollo necat. 
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Di poetica fronde adorno, e cinto 
Giace il figliuol di Urania 
Lino Tebano in quefia Tomba eftinto. 

Offerva pero il Giraldi (126) fu 1' afferzione di Paufania (127) 
effervi ftato per fentimento dei Tebani, un' altro Lino po-
fteriore, il quale da Ercole fu uccifo. Egli pero riprova 
quefto loro fentimento, e dimoftra che Lino rion da Erco
le , ma da un fulmine fu privato di vita (128) . 

Plutarco nel fuo Commentario di Mufica, dopo d' aver 
parlato di Lino, fa menzione fra gli autori di Mufica, prima 
d'ogn'altro di Ante , e di Pierio. 

Di Ante nato in Antedone nella Beozia dice unicamen-
te aver compofto degl' Inni (129) . II Giraldi perb (130), 
fu 1'autorita dell'ifteffo Plutarco, pretende effere ftato Ante 
il primo, che compofe il Carme lugubre, cioe i Treni o 
Lamentazioni. Di quefto Ante Francefco Patrici, dopo di 
averlo dichiarato autore d' Inni, foggiunge: Ma di Ante, 
io non trovo altra memoria (131) . 

Di Pierio pure non abbiamo altro dall' ifteffo Plu
tarco, fe non che fu compofitore di Poemi fopra Ie Mu
fe (132). Molte altre cofe di quefto Pierio j che non han 

re-

(1x6) Loc. cit. pag. 47. Idem Thebani [ apprefTo de' quali fu fepolto Lino] & al
teram Linum pofteriorem fuiffe perhibent, qui Ifmenii vocatus fit: atque hunc ipfum 
effe quem adhuc puer Hercules interemit. 

(127) Paufanias Btoiie.fcdp. 29. Narrant etiam Thebani fuiffe alterum mino
rem Linum, qui fit Ifmenii didus; quem Hercules puer, dum ab eo muficam. 
doceretur, occiderit. e qui foggiunge: Carmina cert, neque fuperior ille Amphima-
ri , neque'hie pofterior ulla fecere: vel quce fortaflis fecerunt, ad pofteritatis me-
moriam non pervenerunt. 

(128! Idem. Gyrald. Hercul. Vita T. i. pag. 547. Fuiffe vero hebetiorem, tardio-
r£mque in iis edifeendis quas a magiftro ( Lino ) proponerentur accepimus, unde acrius 
increpantem Linum poetam optimum magiftrum lyra interemiffe dicitur, quod fadum 
non damnare non poffumus. Sed hoc quo pado fieri potuit, fi Linus fulmine eft in-
teremptus_, ut eft a nobis diligentius in noftris Poetis obfervatum: etfi non defiant 
qui rem in allegoriam referant, quod Hercules maginri nomen fua dodrina ac fa-
pientia obfeurarit. 

(129) Plutarchus de Mufica Comment. Et Anthem Anthedone Boeotia natuna 
hymnos (feciffe). 

(ipo) De Poet. Hift. Dial. 2. p. 64. T. 2. Erat vero cum poetis his Anthes An-
thedonius_, qui apud Grsecos primus lamentabile carmen, hoc eft, BpLutts condidiffe 
4icitur, id quod Plutarchus in Mufica prodidit. 

(13*) Poet. Dec. Iftor. lib. 1. pag. 12. 
(13*.) Loc, cit...,. & Pierium e Pieria de mufis pemata [feciffe] . 
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relazione alia Mufica, poffono vederfi appreffo gli Scrit
tori (133) . 

Paufania ci da una breviffima notizia d' un certo Za-
race, che apprefe la Mufica da Apollo, e che nacque 
in Lacedemonia, ma fece il fuo foggiorno in Attica, e 
che da lui prefe il nome Zaraca Citta maritima della La-
conia (134) . 

Chirone nacque di Saturno e di Filira (13*;)» chiama
to Centauro, per effer la parte fuperiore del fuo corpo 
di Uomo, e 1'inferiore di Cavallo (136"). Ebbe la cogni-
zione della virtu delle erbe , e delle celefti cofe, e fu pe-
ritiffimo nell'arte del Suono della Cetra (137). Fu giuftiffi-
mo fra gli Uomini, e Maeftro nella Medicina di Efculapio, 
nell'Aftrologia di Ercole, e nella Cetra di Achille, il quale 
da Peleo fu confegnato a Chirone, acciocche lo nutriffe, co
me racconta Paufania (138) , e lo conferma Dante (139) : 
E" V gran Chirone, il quale nutrl Achille , e V educaffe ed 

am-

1 

(133) Ovid. Metamorph. lib. j . Fab. J. Gyraldi toe. cit. pag. 47. Franc. Patrick 
loc. cit. Lor. CrafJi Iftor. de' Foeti. 

(134) Paufanias Attic, cap. 3 8 . . . . atque illi proximum Zarecis , quem tradunt 
Muficam apud Apollinem didiciffe : ego vero Atticas inquilinum fu.'ffe, patria Lacede-
monium , & ab eo maritimam Laconiae urbem Zaraca appellatam exiftimo. Quod 
fi quis fuit Attica? indigena Zarex, de eo quod dicam plane nihil habco. Ab. Ban~ 
nier Mytholog. T. 6. liv. 2. chap. 3. pag. 16$. 

(135) Virgilius 3. Georg. v. 550. Phillyrides C h i r o n . . . . Servius in hunc loc. 
Saturni & Phyllirae filius. Fly gin. Poet. Aflron. n. XXXV III. Centaurus. Hie dicitur 
nomine Chiron Saturni & Fhillyrae filius effe. Jo. Schejferus in hunc loc Vide Pind. 
Pyth. I I I . v. 80. Plures Chironem hunc habuiffe difcipulos, quos artem militarem, 
lyledicam , Muficam, Juftitiam docuit, &c. 

(136) Apollonius lib. 2. apud. Natal. Comitem Mytholog. lib. 4. cap. ix. parlap* 
At di Filira 

Hie Chirona pari t , cujus pars altera Divis 
Perfimilis, fit equus rurfus pars altera turpis. 

(137) Plutarchus de Mujica circa fin. Namque & Herculem mufica ufum fuifi 
audimus, & Achillem, & alios multos . quorum magifter fuit Charon fapientifti-
tnus, muficae fimul, & juftitia; & medicinae dodor . Natal. Comes Mythol. lib. 4. 
cap. ix. Nam prseter cognitionem herbarum, rerumque cceleftiuin, fertur Chiron 
mirifice fuiffe citharae pulfandie peritus, qua etiam ratione noniiullos morbos feda-
vi t , ut ait Staphylus lib. 3. rerum Thefalicarum , & Boetius in Mufica. 

(r38) Paufan. Lacon. cap. 18. Jam Peleus Achillem Chiioni alendum tradit; qui 
dodor etiam ejufdem, & magifter fuiffe dicitur. Ptolemnus Heph&ft. Hiflor. ApuA 
Phot. Biblioth. Cod. 190. 

(139J Inferno Cant* XII, n. *4. 
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ammaeftraffe (140) anche nella Medicina, come afferifce Ome
ro (141)* 

E medicine lenitive afpergi 
Buone, che dicon , ch' Achille infgnajfeti, 
11 quale gia ammaeftro Chirone 
De' Centaur7 giuftijfimo .... (142) 

Nelle antiche Pitture d'Ercolano (143) / rapprefenta il gio-
vanetto Achille, che apprende dal Centauro Chirone a fuonat 
la Cetra, o Lira che dir ft voglia . 

Demodoco di Corfu-, mufico vecchio, compofe un 
Poema fopra la rovina di Troja , e canto Ie nozze di Ve
nere con Vulcano (144) . o come vuole Ateneo, con Mar
te (145), Omero ne fa menzione nell'Odiffea come di Can-
tore e Suonator di Cetra celebre (U*5)» introducendolo nel 
convito diAlcinooRe de'Feaci, di cui era familiare (147) , 
ove canta e fuona, e da Uliffe gli fa parlare cosi ( i 4 8 ) : 

A Demodoco diffe il favio Uliffe. 
Demodoco, te fopra i mortal tutti 
Lodo , che o te la Mufa ammaefiroe 
Figli a di Giove, o ammaeftrotti Apollo , 

L Che 

(140) Ovidius de Arte amandi lib. I. v. if. 
iEacidae Chiron, ego fum praeceptor Amoris 

Saevus uterque puer.- natus uterque Dea.. 
JLratus Phanomen. Centaurus. 

Hie erit ille pius Chiro tutifllmus omnis _ 
Inter nubigenas, & magni dodor Achillis. _ 

Germanicus C&far in hunc loc. Centaurus dicitur Saturni & Phillyrar filius.... inter 
homines equiffimus: a quo _Efculapius medicina, Achilles cithara, in aftrologia 
Hercules Uteris inftrudi funt. 

(141) Iliad, lib. XI. in fin. 
Qjaem _( Achillem) Chiron docuit juftiflimus Centaurorum. 

(142) Traduz. di Antonmaria Salvini lliade lib. XL pag. 239. 
(r43) Pitture antiche d' Ercolano T. 1. pag. 40. 
(144) Plutarchus de Mufica in princip. Fuiffe etiam Demodocum Corcyrarum ve-

terem muficum, qui carmine exprefferit Ilii excidium, & Veneris cum Vulcana 
nuptias. 

(145) Deipnofoph. lib. 1. cap. ix. Apud Ph^acas Demodocus Martis & Veneris 
concubitum canit, non quod id vitium probaret, fed ut ab iniuftis & inconceflis cu-
piditatibus dehortaretur, cum illos fciret vita luxuriofa delicataque educatos fuiffe, 
ac ideo moribus ipforum ftmillima recitaret, eorum infolentiam repreffurus. 

(146) Odiff. lib. 8. 
(r47) Paufanias Attic, cap. x quum alioqui & Demodocum Alcinoo familia-

Km inducat &c. 
(148) A. M, Salvini Odiff. lib. 8. pag. mihi HJ. 
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Che molto ben _.' Achei canti il deftino, 
Quanto fero, e path > quanto ajfannaro 
Gli Achei ; come s' 0 tu ftato vi fuffi, 
O da altri aveffi udito 

Unito a Demodoco vien Femio , ambedue i quali era-
no foliti appreffo i Re della Grecia di cantare ne'conviti. 
(149) Alcuni vogliono, che il Cantore, e Suonator.di Ce
tra Femio foffe figlio di Terpiade nato in Itaca , o fecondo 
altri in Smirne (150) . Fa menzione di Femio, come di ce-
lebre Cantore, nell'ifteffo modo che di Demodoco, Ome
ro (151), Dice Plutarco, che Femio compofe in verli il 
ritorno di quelli, che fi portarono alia diftruzione di Troja 
con Agamennone, e che tali verfi non foffero altrimenti 
fenza mifura , ma fatti fu 1' ifteffo modo dei verfi di Ste-
ficoro , e degli altri vecchj Lirici , i quali ai verfi aggiun-
fero i Modi o Tuoni del Canto (152) . Piatone lo mette 
nel numero de' piu eccellenti Mufici e Poeti de' tempi anti
chi, paragonandolo ad Olimpo , a Tamira , e ad Orfeo (153). 

Tirreno figlio d'Ercole (154) 1 e di una Donna Lidia [che 
da 

n i 1 1 . I. 1 . 1 1 1. 

(149; GyralAus de Poet. Hift. Dial. x. p. 60. T. x. Inter hos (Poetas) verd 
primi Demodocus &Phemius. Hie Pifo : Ifta , inquit, mihi muficorum nomina apud 
Homerum effe videntur, qui apud reges in conviviis canere foliti effent. Cui ego: 
Rede tu quidem, inquam, Pifo loqueris: nam in Ithaca alterum , apud Phueacas 
alterum canentes Homerus induclt. 

(150.1 idem loc. dt. pag. 61. At vero Phemium, quemvmodo Ithacenfem, modo 
Smyrnamm fuiffe Iegimus. 

(151) Homerus Odifs. lib. I. circa finent. 
Illis autem cantor canebat inlignis, hi vero tacite 
Sedebant audientes: ille vero AcJueorum reditum canebat 
Moleftum, quem ex Troja indixit Pallas Minerva. 

turn alloquebatur dlvinum cantorem , 
Phemie, multa fane alia mortalium obledamenta novifti 
Gefta hominumque Deorumque, quas- celebrant cantores. 

(152) Plutarchus de Mufic. in princ. Sed & Phe nium Ithacenfem de reditu ed-
rum qui cum Agamemnone fuerant ad Trojani profedi verfus feciffe. Neque vero 
jam commemoratorum poematum ftilu'am fuiffe didiouem, aut qux menfura care-
ret, fed Stefichori aliorumque veteru.n Lyricorum poematis fimilem, qui verfibus 
modos quibus canerentur adjecerunt. 

(153) Plato de Fur. Poet, ex Verf. Ficini. Atqui nee in tibiarum flatu, utarbitror, 
nee in pulfu citharae, nee in illo ad citharam cantu, neque in rhapfodia virum in-
tuitus es, qui Olympi opera, vel Thamyrae, vel Orphei, aut Ithacenfis Phemii 
rhapfodi expriiT,ere poflit. 

(154) Hyginus Fab. CCLXXIV. Tyrrhenus Herculis filius tubam primus inve
nit, hac ratione, quod cum carhe humana coalites ejus vefcerentur, ob crudeiitatena 

in-
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da Dionifio Alicarnaffeo e chiamata Onfale (155) ] fu il pri
mo inventore della Tromba, e per quefto la Tromba dicefi 
fuono Tirreno. Igino ci racconta il modo , e le circoftanze di 
tale invenzione in quefta guifa . Effendofi, die' egli, fparfa 
voce che i compagni di Tirreno cibavanfi di carne umana, 
i popoli vicini ne prefero tal' orrore , e fpavento , che fe 
ne fuggirono. Tirreno per richiamarli comincio a fonare una 
Conca traforata , e con tal fuono gli riufci di riunirli, ed 
effendo morto uno de' fuoi compagni, infieme cogli altri 
fuoi gli diede fepoltura in loro prefenza, affinche reftaffero 
perfuaii, che ne egli, ne i fuoi compagni mangiavano, 
come efli fupponevano , carne umana. Quefto tal efempio 
imitarono anche i Romani; mentre nella morte di alcuno 
al fuono dei Trombetti fi radunavano gli amici , per afft-
curare, che quel tale morto non foffe ne di veleno, ne di 
ferro (156) . 

Tefeo fu uno de' piii celebri e rinonlati Eroi della 
Grecia. Io mi reftringo ad efporre folamente, quanto di 
lui rifguardo alia Mufica lafcio fcritto Igino; rimettendo 
pel reftante delle fue eroiche imprefe agli fcrittori della fua 
vita (1-57). Dice dunque Igino (158) , che la Lira, che 
finfero i Poeti collocata in Cielo fra i fegni del Zodiaco, 
foffe quella di Tefeo, imperocche, effendo egli erudito in 
ogni genere di Scienza ed Arte , verfato era eziandio nel fuo
no della Lira, ftanteche, come nota Cicerone (159), era 

L 2 co-

incolae circa regionem diffugerunt. tunc ille quia ex -eorum ( Munck. quum quis ex 
eorum numero decefferat) * decefferat, concha pertufa buccinavit, & pagum con-
vocavit, teftatique funt, fe mortuum fepulturae dare, nee coufamere. Unde Tuba 
Tyrrhenum melos dicitur. Quod exemplum hodie Romani fervant: & cum aliquis 
deceftit, tubicines cantant, & amici convocantur, teftandi gratia, eum neque vene-
no, reque ferro interiiffe. 

(iJJ) Kunius inhunc loc. Hie a Paufan. lib. II. cap. 21. pag. 1.8. vocatur Her-
culis & Lydae mulieris filius, quam Omphalen fuiffe docet ex Dionyuo Halicarnafs. 

(156) Paufan. Corinth, cap. xi Tyrrhenum Hercule & Lyda muliere ge-
nitum, primum tubam inveniffe. Vide Not. in Tyrrhenum Edit, ab Auguft. Van-
Staveren. 

(157I Vedi Diodoro di Sicilia, Apollodoro, Paufania, Plutarco, Meurfio, Ab. Ban
nier , &c. 

(158) Poetic. Aftronomic. N. VI. lib. 2. Engonafin.... Hac etiam de caufa nonnulli 
Lyram, quae proxima eft ei figno conlocata, Thefei effe dixerunt,: quod ut erudi-
tus omni genere artium , Lyram quoque didiciffe yidebatur. 

(ij?) Tufcul. lib. 1. 
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coftume dei Greci d* efercitarfi nel fuono della Lira, 0 
Cetra. 

Fa menzione Eliano di Siagro Poeta, che canto prima 
d 'ogn 'a l t ro la guerra di Troja. Fiori fecondo il citato 
Eliano dopo Orfeo, e Mufeo, e prima d'Omero (160) . 

Francefco Patrici della Sibilla Eritrea cosi fcr ive . . . . / a 
Eabilonica, ma venuta in Grecia , abitando in Eritra di Gio
nia , fu Eritrea cognominata. Ft ancor ch' altri di varie altre 
patrie abbin detto ch' ella foffe , e di molti anni foffe dopo la 
guerra Trofana , nondimeno, perche ella prediffe la diftruzione 
di quella Citta per man de' Greci, chiaro argomento e , ch' ella 
foffe avanti. E cio fu ne tempi di Orfeo, e de gli Argonauti. 
Coftei molte cofe profeto in verfi, e fece poefia parimente del 
battimento del cuore, e Meli: e dicono che ella trovo una Li
ra di forma triangolare (i6\) . 

Riferifce Diodoro di Sicilia riportato dal Voflio, che 
Dafni figlio di Mercurio, e di una delle Ninfe , dalle qua
li fu educato, era Paftore, e Mulico egregio , e da effo fu 
inventato il Poema Bucolico , che appreffo i Sicilian! come 
afferifce V ifteffo Diodoro era in ufo ai fuoi tempi (162). 
Sono pero varie le. opinioni riferite da Diomede (163., e 
da Donato ( 1 6 4 ) , ove foffe inventata la Poefia Bucolica o 

Pa-

(160) JEliani Var'm Hiftor. lib. XIV. cap. XXI. Poeta quidam nomine SyagruS 
extitit poft Orpheum & Mufeum, qui dicitur primus Trojanum bellum ceciniffe, 
maximo iilo argumento occupatus , idque etiam aufu= aggredi. 

(161) Poet. Dec. Iflor, lib. i. p. x6. 27. Lcgtrafi perb quanto fcrive fopra Eritrea 
Lorenzo Craffi, il quale riferifce varie opinioni ad effa Sibilla fpettanti , e fpecialmen
te l' autoritH di Svida, che dello flrumento inventato da effa cost parla. Eadem 
etiam prima Trigonon , Lyrae genus, inveniffe fertur. 

(itf2' Ger. Jo: Voffius lnfl. Poet. lib. 3. cap. 8. $. 3. Apud Diodorum SicuIuiB 
lib. IV. legereeft, Daphmn, Mercurii & Nymphae filium, atque a Nymphis _edu-
camm, fuiffe in Sicilia paftorem, & muficum egreaium; inveniffeque 0-ix.6t.iMr 
volupia, quod apud Siculos fua quoque aetate in ufu effe ait. 

(1*53) Loc. cit. Diomedes ( lib. 3. cap. de Poematum generibus. ) vero de eo fie 
fcribit: Bucolica inftituta funt, ficut quidam putant, in Laconica; vel, ut alii, in 
Sicilia. Nam inter L.cedaemonios, & Siculos varia fuit contentio. 

(164) Eod. loc. De eadem re fie Donatus in Maronis vita: Originem__bucolici 
earminis alii ob aliam cauffam ferunt. Sunt enim, qui etiam a Lacedacmoniis pafto
ribus Diana, primum carmen hoc redditum dicant . . . . Alii Apollini Nomio, pafto-
rali fcilicet Deo: qua tempeftate Admeti boves paverat. Alii Libero,_Nympharum, 
& Satyrorum, 8. id genus numinum, principi; quibus placet rufticum carmen. 
Alii Mercurio, Daphnidis patri, paftorum omnium principi, & apud Theocritum, 

http://0-ix.6t.iMr
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Paftorale; alcuni vogliono, che gli inventori foffero Sici-
liani, ed altri Lacedemoni. Donato pero ftima probabiliffi-
mo che tale Poefia abbia avuta la fua origine molto pri
ma , e che debba fiffarfi ne' tempi del fecol d' oro, in cui 
efercitavafi dagli uomini la vita paftorale, come molto con-
forme alia fempiicita di quella vita, e di quel fecolo. 

zhnacrt 

Canon, ^ah &ftdchj)rdum infra-^ vel ah Jonzwz supra,. 
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fe apud_ hunc ipfum ( Maronem). Alii in honorem Panos fcribi putant, peculiaritet 
paftoralis Dei, iterr.que Sileni, Sylvani, atque Faunorum. Quae cum omnia dicuntur, 
illud erit probabilirTimum, Bucolicum carmen originem ducere a prifcis temporibuSj 
quibus vita paftoralis exercita erat J & idco Tdut aurei fcculi fpeciem in hujufraodt 
f crfonarum jimplicitate cognofci. 
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D" altri Mujtci, che fiorirono ne tempi ofcuri Jino 
al principio delle Olimpiadi» 

CAP. VI. 

PRofeguiremo il corfo della Storia coif annoverafe il re-
ftante de'Mufici, che fiorirono ne'tempi ofcuri e in-
certi fino al principio delle Olimpiadi, epoca celebre' 

de* Greci, dopo la quale ci fi prefentano i fatti accaduti 
con quella precifione, e ficurezza che certamente non tro
vafi ne'tempi anteriori, e piu remoti ( i ) . In quefti tem
pi fiorirono alcuni Poeti, fingolarmente Li r i d , o Meli-

ci 

p i •• " - — 

(X) M. L. Ellits du Pin. Biblioth. Univerf. des Hiflor. liv. I. $. 8. De 1' an-
cienne Hiftoire fabuleufe des Grecs. Varron divifoit, . . . . tout le temps en trois 
ages. Le premier, depuis le commencement du monde jufqu* au deluge arrive* fous 
Ogyges, temps entierement inconnu. Le fecond, depuis le temps d' Inachus jufqu' 
a la premiere Olympiade, temps fabuleux, parce que' 1' hiftoire eft m£l_ee de fa
bles; & le dernier, depuis la premiere Olympiade, qui eft un temps hiftonque. 
Diodore de Sicile n' e'tend ce temps fabuleux que jufq' _ la guerre de Troie; & en 
effet, depuis la guerre de Troie les chofes s' eciairciifent davantage, & la ver.te le 
jpeut plus facilement de'couvrir: mais tout ce qui la precede eft tellement mele de 
fables, qu' il eft difficile de difcerner le vrai du faux. 
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ci ( 2 ) , che tali furono chiamati, perche alia Poefia unirono 
il Canto, per lo piu accompagnato dal fuono della Lira, e 
qualche volta anche da altro ftrumento da corda, o da fiato; 
giacche, come fi e in piu luoghi dimoftrato, era folito il Poe
ta a cantar i proprj poemi . Alcuna volta pero o per qual
che impedimento, p per qualche altro motivo lo faceva da 
altri cantare, fempre perb da effo era compofto edetermina-
to il Canto, che efli Poeti chiamarono, come fi e dichiarato 
qui fopra , Nomo o Legge del Canto, che pofliamo, per no
ftro modo d'intendere, chiamar Inno , o Aria del Canto ( 3 ) , 
con cui dovevafi cantare il Poema, cosi pure [" Aria del Suo
no , con cui veniva accompagnato il Canto (4) . 

Non v* ha dubbio, che vicino ai tempi della guerra di 
Troja la Mufica greca non foffe ridotra e confervata ad un 
grado di perfezione fingolare , ftanteche trovafi , che gli an
tichi Arcadi, i Lacedemoni, e i Cretenfi ne fecero gran con-
to , come atta ad eccitare fentimenti virtuofi di moderazio-
ne , di coraggio, di pieta, di religione, e a calmare le 
paffioni piii fregolate. Ateneo ce lo attefta col teftimonio 
di gravi Autori ( 5 ) , e Polibio (6) lo prova chiaramente 

cosi. 

(%} Ger. Jo. Voffius Infl. Poet. lib. 3. cap. xx. §. 3. Quamvis vero iidem fint me-
Iici, & lyrici: non tamen melicum carmen ad lyram femper canebatur. Duplicia 
enim inftrumenta erant, quibus cantaretur melos: alia flatu complebantur, quae 
if/,irpfiir» AthenarO etiam ipupvo-auiSm vocabantur; ut tibia, fiftula: alia intendeban-
tur nervis, quae hrui-tt, vel iy/ppSu dida funt; ut lyra, cithara. 

(3) Humphridus Prideaux Not. Hiftor. ad Cronich. Marmor. p. 170. Keu a\\ve 
Ne'|_Kf. Nomos etiam in verfione retinuimus, non fine virorum dodorum exemplo. 
Idem ipfum eft vocabulum quod Leges five Civiles, five alias qua; ad adminiftratio-
nem publicam attinent, fignificat. Sed heic ad Muficam fpedat. Nop-m autem Mu
ficorum notio plerunque duplex eft; altera ex altera, ut fit, nata. Interdum, idque 
priniario pr_.fcript.ae regulae fonorum, phtongorum , chordarum, T«V« feu intenfio-
ni, Span , Sioa & dial!ematis, quas ultra progredi citrave regredi non licuit, Nc/_a» 
dicel-antur. Et turn fingula inftrumenta mufica, turn ipfae cantiones fuos habebant 
prsefcriptos Nouios, quorum unicuique erat oix«_ rcicn: feu intenfio propria, ut do-
eet Plutarchus. Citharae praefcripti vopioi xiSappfrixol didi, tibiis 'njtkpfuui: Ita 
yifj.01 -\vpi-ifi. Et Mufica inde legitima erat, de qua re vide Eoetii initium , Athe
naeum lib. 14. Plutarchum libfo de Mufica. 

(4) Joan. Spondanus in Odifs. Homeri lib. XXII, in ilium verfum **£ Phemlus qui. 
canelat cum procis &c. cosi commenta, Fer cantores denique nihil aliud intelligit 
]?oeta. quam ipfos poetas, quorum erit non folum verfus condere, fed etiani CQJ 
ad inftrumenta muiica decantare. 

• (5) Deipnofoph. lib. 4. c. %j. lib. 12. c. l*\. lib. 14. cap. X-
<fi) Polibio t.-adottt da Lodoviet Domenichi lib, 4. 

/? 
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cosi . Ma perche la natione degli Arcadi appreffo ognuno U 
una certa fama di virtu, non folo per la facilita de coftumi, 
*ty benignitd di natura, ma anchora per la pietd ,̂  "OS riveren. 
za verfo gli Dei, habbiamo giudicato neceffario dire brevemen-
te alcuna cofa della crudeltd de Ci net heft, ^S fare intendere in 
che modo effendo efti Arcadi, per confejfion d' ognuno foffero in 
quel tempo tanto differenti dagli altri Greci di crudelta, e dt 
ribalderia, A me veramente pare, che queflo gl' incontrajje, 
percio che quello , che dagl'Antichi loro faviffimamente era fiato 
ritrovato , effi ^ primi, ^S foli fra tutti gl' Arcadi abbando-
narono: Egli e cofa chiara , che la Mufica ( io parlo della ve
ra) e utile a tutti gli Huomini, ma agli Arcadi necefaria 
ancora. Et non e vero quel, cheEphoro f rive nel proemio dell 
Hifiorie, la Mufica effere ftata ritrovata ad ingannare , ^3 a 
beffar gl' huomini. Ne ft dee credere, che gli antichi Candiot* 
ti, *Qj Lacedemonii havejfero introdotto di fverchio la Tibia, 
*©* le confonante (7) in loco della Tromba nella guerra ; ne gli 
antichiftimi Arcadi havere havuto in tanto honore la Mufica 
nelle republiche loro, che voleffero, che foffero efercitati in quel. 
la non folo i fanciulli, ma i garzoni, e giovani anchora fino 
al trentefimo anno ; effendo per altro huomini di vita difficile, 
^S fever a. Et e cofa. chiara, che quafi appreffo gli Arcadi fo
li, i fanciulli dal principio dell' eta loro s avezzavano nei can
ti degli hinni, e delle Canzone, Co i quali tutti erano ufa
ti fecondo il coftume della pat ria , a lodare i genii , gli^ Heroj, 
tt gli Def. Dopo quefto ammaeftrati dalle difcipline di Philof 

feno, *& di Timotheo, facevano ogni anno i giuochi con canti, 
•£. con balli al padre Baccho ; i fanciulli quegli, che ft chia-
mavano fanciullefchi, *©' i giovani i vir Hi. Finalmente tutta 
la vita loro ft fpendeva in quefte Canzoni, non tanto che ft df 
lettino d'udire le confonanze, quanto per efercitarf cantando 
infieme. Oltra di quefio, fe vi e alcuno, che alcuna cofa non 

Jappia nelle altre arti, non e preffo loro di vergogna alcuna. 
Ma la Mufica non e alcun di loro, che non la poffa fapere, 
perche neceffariamente s' impara: ne confeffare di nonfaperla; 

per-

(7) Leggefi nel tefto pu&p-ii/, Nicolb Perotto, infieme con Giacomo Cafaubono tradu-
c»no : rhythmos, rhytmum »nde io penfo fari mtglU dettt nella prefente i/erfione it*" 
liana e i Ritmi. 

- -1 1 
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perche quefio appreffo di loro e riputato cofa vergognofiffima ". 
Ultimamente i giovani fanno ogni anno a i Cittadini fpettaco-^ 
li , *& giuochi ne i theatri con canti, -& con balli. Le quali 
cofe a me veramente pare , che fiano ftate faviffimamente ordi
nate dagli antichi loro , non per conto di delitie , o di lafci-
via : ma confiderando le continue fatiche di quella natione in la-
vorare i campi, la dure^za della vita, oltra di quefio ancho
ra la fsveritd de i cofiumi, la qual procede dal freddo, e dal
la malignitd dell' aere ; al quale e neceffario , che noi fiamo ge-
nerati fmili (percioche e cofa chiara , che le regioni del Cielo 

fono quelle, che fanno le genti differenti tra loro di cofiumi, di 
forma, ~QS di colore , e di molte dif ipline) volendo fare una 
natura piacevole *̂ ? trattabile ; la quale da fe pareva troppo fe-
roce, "ti? dura, introduffero prima tutte quelle cofe, che di fe-
pra habbiamo raccontato; da poi le ragunanze comuni, *©' af 
faijfimi Sagrificii, ne i quali gli huomini, ^S le donne ft ragu-
naffero infieme; ultimamente le compagnie delle vergini, *<_? 
dei fanciulli. Tutte le quali cofe fecero a quefto fine; accioche 
quello, che da natura era troppo duro negli animi loro , per 
ufianza fi placaffe, ^ pit} piacevole ft fae effe . Pero i Cinethef 
poi che paffato alcun t>:mpo cominciarono a fprezzare quefte cofe, 
le quali a loro piu che agli altri erano neceffarie, f come a. 
quegli, che dimoravano nella piu fredda parts d' Arcadia , ri' 
volti al defiderio, *© alia ambitione , in breve tempo vennero a 
tanta beftialitd, che in neffuna Citta della Grecia fi facevano 
ribalderie maggiori, ne piu fpeffe crudeltd. Ma quefio ancora 
e chiariffimo teftimonio della malignitd loro. Percio che nel tem
po , che i Cinethefi dopo quella gran difcordia mandarono am* 
baficiatori a Sparta, in ogni citta d' Arcadia , dove andando 
entrarono, fubito ne furono cacciati con vergogna - *2? loro fu 
impedito il potervi ritornare . I Mantiniefi anchora dopo la par
tita loro con purgation!, *& con Sagrificii purgarono la Citta, 
*€? tutti i luoghi circofianti. Ma quefte coft fono fiate percio 
raccontate da noi, accioche avifiafiimo le Citta d'Arcadia, che 
non partljfero dall' ufanza della patria: parte ancora accioche 
alcuno non credeffe, che quella natione attendeffe alia mufica per 
conto di lafivia ; t_? per quefio facejfe beffe dell' ufanza loro : 
ultimamente anchora per cagion de Cinethefi; accioche fe alcuna 

M vol-
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volta gli Dei vorr anno, ve fiano migliori cofiumi, ^3 abbraccino 
la mujica; la quale poiche abbandonarono, vennero in quella 
rabbia , t_? crudeltd . 

Da quefta defcrizione di Polibio, Iftorico verace, e per 
fentimento di gravi Autori verfatiflimo nella fcienze ( 8 ) , 
rilevar pofliamo, come la Mufica degli antichi Arcadi, Lace-
demoni , e Cretenfi ( 9 ) , era non gia effeminata, e fenfua-
le , ma mafchia e forte , la quale per mezzo de' fenfi ecci-
tava nell' animo degli Uditori la virtu , e I' abborrimento 
al vizio, ufandola efli fingolarmente per frenare la fierezza, 
e la crudeltd . I quali pregi della greca Mufica efporremo 
piii diffufamente in una Differtazione ful fine di quefto 
X o m o . 

Ancora ne' tempi proflimi alia guerra di Troja era 
modetto, e di una filofofica integrita di coftumi il genere 
dei Cantori; e furono molto in ufo, anche appreffo gli Eroi, 
le Tibie, e le Fiftole ( r o ) . 

I Lacedemoni, gente fortiffima, militavano al fuon 
della 

(8) Ifaac. Cafaubonus Dedicat. Polybii ad Henric. IV. p. 43. Polybii ingenium 
verbo judicavit excellens audorStrabo, quum ilium appellavit r Iras (o-'intS'uo-ftiyo-i 
avfrptx, vlrum adeo ferium, & rebus feriis deditum. nam hoc voluit Strabo. non 
dubitabunt periti de reditudine hujus judicii & elogii veritate, qui diligenter expen-
derint. ineft fane in hujus fcri.ptis gratus quidam fine ullo fuco veritatis color, & 
quod Graeci Critici appellant TO e-j'Trp-tx.r}-1 xj TO ivct\»9h raJc tvvoi&v. idem pig. zi. 
Polybius , & a generis fplendore, & ab inftrudu difciplinarum, & a rebus geftis, 
& ab ingenii monumentis, vir & philofophus nobilifllmus: idem p a d s , idem belli 
artibus, idem ftudiorum laude longe clarifliinas Politicis, bellicx rei ftudiofis, 
vera: & legitimar hiftoria: amantibus, dum faus Uteris honos ftabat, unice diledus 
& probatus . Ger. Jo. Voffius de Hiftoric. Gr/tcis lib. 1. cap. XIX. Marcus quidem Brtl-
t u s , pruJens rerum aeftimator, ac pr_rterea acris adeo verborurn cenfor, ut nee Ci
cero ei fatisfaceret, tanti Polybii n fecit, ut etiam ultimis, atque idftidiffimis tem-
poribus, partim ad foiatium, parti.11 ad vitas inftitutionem, non modo eum iegeret 
ftudiofifllme, fed etiam, qux ab eo fufius dida effent, compendio conftringeret. 
EAbritiu's Bibl. Gr&c. lib. j . cap. XXX. T. 2. p. 7Jr. feq. 

(9) Eliano ci defcrive un ufo fingolare che i Cretenfi facevano della Mufica. Var. 
Hiftor. lib. 2. cap. 39. Cretenfes jufferunt liberos fuos cum quodam conventu leges 
perdifcere, ut ex mufica obledarentur, & ita facilius eas memoria complederentur.• 
& ne, li quid vetiti admififfent, per ignorantiam fe feciffe poffent excufare. Secun
dum, quod cis difcendum proponebant, erat, ut hymnos Deorum dif:erent. Ter-
tium, fortium virorum encomia. Servirono d' efempio ad altre Nazioni i Cretenfi. 
jfriftoteles Politic, lib. 2. cap. 8. Videtur enim, & dicitur Laconica in plerifqae imi-
tata Cretenfium Rempublicam. P.mfanias Laconica cap. 2. 

(10) Athen. lib. i. cap. 11. Fuit autem eo fieculo modeftum cantorum genus, 
& philofophica prorfus morum integritate, & cap. 13. In ufu fuerunt Heroibus & 
tibiae, He fiftul* . 
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della Tibia, i Cretenfi della Lira, e i Lidj delle Fiftole , e 
delle Tibie. Molti dei Barbari fpedivano Ambafciatori ai 
loro nemici per trattar la pace, o la tregua , fonando la 
Cetra e Ie Tibie, a fine di ammollire il loro furore; e al 
riferire di Teopompo, i Legati dei Geti fi portavano per 
adempire le loro ambafciate, fonando la Cetra ( n ) . Ma 
quanto foffe in pregio appreffo gli Antichi^ la Mufica^ e in 
quanta ftima e venerazione foffero tenuti i Cantori di que* 
tempi, eccone un chiaro efempio . • 

Agamennone figlio di Pliftene, ma fuppofto figlio di 
Atreo o Atride, e di Aerope , e fratello di Menelao (12) , 

M 2 fu 

( n ) Idem lib. 14. cap. 8. Fortiflimi quidem Lacedemonii cum tibia fub fignis 
funt: Cretenfes cum Lyra: cum fiftulis & tibiis Lydi, ut fcribit Herodotus. _Ex 
barbaris multi legatos ad hoftes cum tibiis & cithara mittunt ( Dalecamp. De facien-
da pace, aut dandis induciis) ut eorum infeftas mentes emolliant. Theopompus li
bro quadragefimo fexto hiftoriarum tradit Get arum legatos citharas pulfantes adve-
nire, unde verifimile eft. Homerum prifcum ilium Grxcix ftatum & morem con-
fervantem, dixiffe ~ Citharx quam fociam epularum dii fecerunt =3 tanquam utilis 
etiam convivantibus ars mufica fit. Fuit autem, ut probabile eft, veluti lege id fan-
citum, primum quidem ut eorum qui ad fatietatem & temulentiam ediffent atque 
bibiffent, mederetur petulantix ac infolentix mufica, qux impotentiam animi teme-
rariam non folum cohibet, & mitigat, fed etiam difculfa triftitia lenitatem affert, 
liberalemque Ixtitiam: quapropter Homerus in prima parte Iliadis poft ambitiofam 
illam de Achille contentionem , fingit mufica deos recreari: 

Perftabant enim audientes 
Citharx pulcherrimx fonum : quam Apollo tenebat, 
Ac mufas, qux viciflim canebant dulci voce. 

Sic enim par erat jurgia & feditionem placari, ut antea disimus. Videntur ergo 
multi in hominum conventibus illam fcientiam mufices approbaffe, quod ad motus 
animi fedandos profit: at prifci homines confuetudine legeque deorum hymnos & 
laudes in conviviis ab omnibus cantari jufferunt, ut reverentia numinum, ejus quod 
honeftum ac moderatum eft fines non tranfilirent. Adiunda namque muficis nu-
meris de diis oratione, magis compofiti fiunt, & graves cujufque mores: Philocho-
rus audoreft, non femper veteres, cumlibarent, ufos fuiffe dithyrambis (Dalecamp. 
de concitatis & tumultuofis verfibus), fed vino madidos, ac temulentos, & Liberum 
patrem fi invocarent: fin Apollinem, placide & ordinate ceciniffe. Itaque Archi-
lochus ait : 

Bacchi regis canticum elegans dithyrambicum aufpicari fcio, 
Vini fulmine percuffa mente. 

(12) Diet. Cretenfis de Bello Trojano lib. 1. cap. t. Menelaus iEropa & Plifthene 
genitus & Agamemnon non major frater Sed hi non Plifthenis, ut erant, 
magis_ quam Atrei dicebantur, ob e im caufam, quod quum Plifthenis admodum par
vus, ipfe agens in primis annis vita fundus nihil dignum ad memoriam fecum eos 
habuerat, neque minus quam regios educaverat. Eufthat. II. %. illi quidem commu-
niter _Eropes, & Atrei cxiftimabantur, fed revera erant Pliftheni filii, ut cum 
multi alii, turn Porphyrius_fcribit in fuis Quxftionibus. Sed quoniam Pliftenis juve-
nis adhuc mortuus eft, nihil memoria dignum poft fe relinquens, parvuli ab Atreo 
avo educati, ejus etiam filii didi funt. 
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fu P_e di Micene , e deftinato condottiere dell* efercito con
tra Troja, il quale lafcio la moglie Clitemneftra in cuftodia 
di un Cantore, che aveva Ja cura, col cantar le lodi delle 
fa vie , e morigerate femmine , d' infinuarle la caftita, e fedelta 
al marito, e difliparle dalla mente qualunque indecente pen-
fiero. Ma Egifto, a fine di fedurre Clitemneftra perche 
rompeffe la fede al marito, conduffe in una certa Ifola de-
ferta il fuddetto Cantore , e 1' uccife con farlo pafcolo degli 
uccelli di rapina, e in tal guifa giunfe al perverfo fuo in-
tendimento (13) . 

Nell' ifteffo modo un Cantore fervi di difefa alia caftita, 
e fedelta di Penelope moglie di Uliffe, che per vent' anni 
ftette da lei lontano , effendo egli occupato nella guerra di 
Troja (14) (efempio degno da imitarfi dai Profeffori di Mu
fica de' noftri giorni ) . Soggiunge percio Omero che i Can
tori di quei tempi erano venerandi agli Uomini , e merite-
voli della pubblica riverenza , e percio cosi parla il Poeta ; 
Voi Cantori fete ftati ammaeftrati dalle Mufe , alle quali e 
molto caro il vofiro genere ( 15 ) . 

Admeto Re di Fere nella Teflaglia fu uno degli Argo
nauti , uno de' Cacciatori di Calidone , e cugino di Giafo-

ne 

(13) Homerus Cdyfs. lib. 3. v. 161. ex verf. Jo: Spondani. 
Multum Agamemnoniam uxorem demulfit verbis [ JEgiftus ] 
Ipfa quidem antea certe abnuebat facinus indignum 
Diva Clytemneftra [ mente enim' utebatur bona : 
Efenim aderat cantor vir, cui plurimum mandarat 
Atrides ad Troiam profedus fervare uxorem ] 
Sed cum jam ipfum fatum deorum irretivit ad hoc ut domaretuf 
Jam turn ipfum poeta ducens [ JEgifthus ] ad infulam defertam, 
Dereliquit avibus laceratio , & rapina fieri . 
Ipfam vero volens volentem duxit in fuam domum . 

JfthenAus lib. 1. cap. n . Quamobrem uxori Clytemneftrx cantorem Agamemnon 
relinquit monitorem & cuftodem : qui primum fane .laudes fxminarum profequere-
tur, exemploque illarum honefti ac boni defiderium excitaret, deinde fux confuetu-
dinis ac prxfentix jucunditate ab improbis cogitationibus mentem averteret. Itaque 
non prius Clytemneftram JEgifthus ftupravit quam in infula deferta quadam canto-
rem occidiffet. 

(14) Athen. loc. cit. Ejufmodi fuit & qui apud procos invitus coadufqne necelft-
tate canens, infidiantes illos caftitati Penelopes excecrabatur. Homero Odiff. lib. 1. 

(15) Idem Athen. ubi fupra. Cantores hercle poeta venerandos hominibus, ac 
jublica reverentia colendos exiftimat [ Homerus ] . Quapropter illos fie alloquitur: 

Vos etenim Mufx docuere, 
Queis charum genus eft cantorum. 

I 
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ne ( 1 6 ) . Appreffo di Admeto fu coftretto Apollo di rifu-
giarfi, e dopo d'aver uccifi i Ciclopi, di fervirlo in qualita 
di Paftore (17 ) . Ebbe Admeto per moglie Alcefte, dalla 
quale fu tanto amato, che efpofe fe fteffa alia morte per 
liberarne il Marito (18 ) ; per la qual cofa compofe Admeto 
alcune Canzoni lugubri , chiamate Nenie , che voile fi can-
taffero in memoria di un amore si forte e fvifcerato della 
Moglie (19) . 

Torebo figlio di Ati fu perito nella Mufica, e per 
fentimento di Dionifio Giambo riferito da Plutarco (20) di
cefi , che egli foiTe uno de' primi a fervirfi dell' armonia 
Lidia, o come altri vogliono, foffe il primo ad infegnare 
ai Lid; un certo metro di Poefia e Canto, che fu chiamato 
Lidio , ed anche Torebio. Varie pero fono fopra di cib le 
opinioni", che riferite vengon dal Gefnero (21) e dallo Sca
ligero (22 ) . 

Prima di Orfeo, e di Mufeo vuole Clemente Aleffan-
dri-

(16) Ah. Veclauftre Dizion. Mitholog. trad, dal Franc, verbo Admeto. 
(if Hyginus Fab. XLIX. Apollo qudd ]ovi nocere non potuit, eos qui fulmi-

ra fecerunt, id eft Cvclopes interfecit. Quod ob fadum Apollo datus eft in fervitu-
tem Admeto regi Teffalix . Natal. Comes Mytholog. lib. IV. cap. io. Hie idem Deus 
[Apollo] propter inopiam rerum omnium vidui neceffariarum mortalis omnium mi-
ferrimus fadus, operam fuam Admeto Theffalix Regi pafcendis armentis conceffit. 

(i& Hyjjn. Fab. Li. Itaque Admetus ab Apolline petiit, ut fe adjuvaret. Apol
lo autem quod ab eo in fervimtem liberaliter effet acceptus, aprum & leonem ei jun-
dos tradidit, quibus ille Alceftim avexit: Et illud ab Apolline accepit, ut pro fe 
alius voluntarie moreretur, pro quo quum neque pater, neque mater mori voluiffent, 
uxor fe Alceft's obtulit, & pro eo vicaria morte interiit, quam poftea Hercules ab 
inferis revocavit. ' 

(nf Athen&us lib. XV. cap. I J . Admeti cantionem, amice, ubi didiceris. Eraf. 
mus proverb. Admx nxnia Conrad. Gefnerus Onomaftic. verbo Admetus. Perpetuaj 
defundx uxori nxnias mftituit. 

(20 De Mufica. Alii Torebum principem ea [harmonia Lydla ] ufum dicuntt 
de quibus eft Dionyfius J ambus. 

(21) Cnomafticon verbo Torrhebus TippnfSos, urbs Lydix , a Torrhe'oo, Atyis 
filio. Gentile lorrhebius, fcemin. Torrhenis. In Torrhebide regione mons- eft Ca
llus [feu potius^ Carius ] cum tempio Cafi , [ Cari ] , qui Jovis & Torrhebix filius 
perlu'oetur, qui circa lacum quendam obambulans, Torrhebiam ab eo didam , vo
ce nympharum audita, quas Lydi Mufas vocant, Muficam edodus eft, & Lydis tra-
didit canendi modum vel carmina, TX [ithii, ideo Torrhebia vocabatur, Steph. 

(xa) Jul. Caf. Scaliger Poet. lib. i. cap. XIX. p. 30. Ajunt Lydios modos _ 
Carlo Lydo inventos, qui Jovis habitus eft filius & Torebix . Quare Torebum 
quoque legas horum modorum authorem, quanquam alii ad Antippum referunt. 
Carium igitur ilium five Torebum r.adum puellas quafdam prope paludem, quan. 
de matris nomine dixit poftea, ab illis cantionum modos didiciffe, quos & coleret 
* doceret. 
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drino (23 ) , che fioriffe Femonoe, o Femenoe antica Poeteffa 
figlia di Apollo ( 2 4 ) , o come altri vogliono Sacerdoteffa 
dello fteffo (25) . Ella, fecondo Servio, fu una delle Sibille 
detta Cumana, che fi refe celebre, perche pubblicava gli 
Oracoli delle Divinitd pagane ( 2 5 ) , e perche fu la prima 
che canto in verfi efametri (27) . Varie fono le opinioni 
del tempo in cui ella viffe, come nota il Fabricio (28). 
Convengono pero gli Scrittori, che fioriffe prima di Omero; 
ma refta dubbiofo , fe a Femenoe debba attribuirfi quanto fi 
e fin qui detto, come in appreffo vedremo. 

Oleno Poeta eroico , fecondo Svida (29) , Erodoto, e 
Pau-

(23) Stromat. lib. i. p. 323. Edit. Salisburg. Quod fi quis dicat Phemonoen 
primam Acrifio refponfa ceciniffe; fciat, quod viginti & feptem annis "poft Phemo
noen fuit Orpheus, & Mufxus, & Linus, prxceptor Herculis. 

(24) Fabricius Bibl. Gr&c. T. 1. lib. i. cap. 2j. n. IV. Phemonoe ApoIIinis filia. 
Lor. Crafii lflor. de' Poeti Greci p. 22 j . Habbiamo da diverfi Autori, e particolar
mente da Plinio, che Femenoe, overo Femonoe Poeteffa, e Profeteffa infieme ve-
niffe chiamata figliuola d' Apolline: Phcemonoe ApoIIinis dida filia. Pero fcriveii, 
che foffe figliuola di Lamia Sidonia di Fenicia . 

(25) Proclus Chreftomath. apud Photium Biblioth. Cod. CCXXXIX. Melos [Forte 
Eirof legen. 3 primo reperit Phemonoe ApoIIinis facerdos, Hexametris oracula 
reddere folita. 

(2(5) Servius in v. 44J. JEneid. Virgil lib. $ =! Quxcunque in foliis defcripfif 
carmina Virgo s= . . . . virgo vero Phemonoe dida eft, nam Sibylla appellativum eft 
nomen. Afcenfius in eund. loc... unam e Sibyllis Deiphoben nomine, qux Cumana 
dicitur: infanam , ideft, divino furore raptam. . . . ideo autem finguntur rapi divino 
furore gentilium vates; ut non de fuo, hoc eft, humano prxfagio, fed ex deorum 
oracutovaticinari judicentur: ita ut non ipfi, fed deus per ipfos locutus putetur. 
vide Jo. Albert. Fabricium Bibl. Gr&c. lib. 1. c. 25. n. IV. 

(27) Paufanias Phoclc cap. j . Maxima vero fuit nominis celebritate Phemo
noe; ut qux dei interpres prima fuerit, prima etiam fenariis longioribus oracula 
decantarit. idem cap. 6. Quare quum jam iterum adfuturus cum infefb latronum 
manu expedaretur, Delphis de vi repellenda conf.ilentibus, xdituam, & internunciara 
dei Phemonoen Senariishifce longioribus refponfum dediffe: 

Phxbi miffa manu fternet lethalis arundo 
Parnafii vaftatorem. tunc cxde piabunt 
Hunc Cretes; fadi nee fama abolebitur unquam. 

JP. Quadrio Stor. Poef. T. 2. P. 2. lib. 2. Difl. 3. cap. 6. Panic. 2. Lii. Greg. Gyraldus dt 
Poet. Hifl. Dialog. 2. /». 45. Ejufdem (Phemon.) prxterea meminit Donananus in Poe
tica: Hexametrum, inquit, carmen, quod Ennius longum vocat, Grxci deliacon, 
quia hoc genere Phemonoe ApoIIinis vates vaticinata eft. 

(28) Biblioth. Gr&ca T. 1. loc. cit. Quando vixerit Phemonoe, diverfas vete
rum fuiffe fententias notavit Scaliger ad Eufeb. p. 41. etfi in hoc conveniunt, quod 
Homerum xtate precefferit. 

(29) Hiflorica oihlw. Olen, five Dymxus, five hyperboreus, poeta heroicus: 
fed verius eft Lycium effe Xanthium , ut Caliimachus indicat, & Polyhiftor in hifto
ria Lycix. 

. 
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Paufania fu nativo di Licia . Di lui cosi fcrive Erodoto (30): 
Dicono anco gli fteffi ( di D e l o ) , che Argi ed Opi altre due 
Vergini degl' Iperborei vennero in Delo, nella fteffa eta , ed 
anco prima d* Jperoche e di Laodice ; e che quefte ultime ven
nero ad ojferire a Lucina per la celeritd del parto il tributo 
che avevano determinato : Ma Agri ed Opi effer venute in 
compagni a de gP ifieffi Iddf , e ad effe farfi ivi quefii onori: 
cioe congregarft molte donne, le quali i loro nomi chiamano 
con un inno che lor compofe Olene nativo di Licia; e che da 
loro imparato avendo gV Ifolani e gl' Ion), celebrano ancor effi 
Opi ed Argi, chiamandole per nome , tal folennita facendo ed 
adunando fmilmente le donne (quefio Olene venuto di Lifta fece 
anche gli altri inni antichi che in Delo ft cantano J. Per tefti-
monio anche di Beo cittadina di Delfo , che compofe Inni , 
c interpreto Oracol i , come riferifce Paufania ( 3 1 ) , fu il pri
mo Oleno , che in Delo canto gli Oracoli di Febo, e li can
to in verfi efametri ( 3 2 ) . In oltre compofe un Inno in lode 
di Lucina madre di Cupido , un' altro in lode di Giunone ( 3 3 ) , 
Come poi venga attribuita 1' invenzione del poetare e profe-
tare tanto ad Oleno , che a Femonoe ce lo defcrive Francefco 
Patrici ( 3 4 ) . Ma ritornando ad Oleno, il quale, per lo detto 
di B-o , con F monoe eontefe di prioranza , cosi della profzia, 
come della poefia , fu in conformitd affermato da Callimaco nel 

fuo poema intitolato Delo, e per Profeta, e per poeta primo con 

ver-
(io' Imprefe de' Greci trad, di Giul. Cefare Becelli lib. 4. cap. 3 J. 
(31) Paufanias Phocic. cap. V. Bceo tamen indigena mnlier Delphis hymno 

compofito, advenas ab Hyperboreis profedos, oraculum Apollini dedicaffe tradidit, 
turn alios, turn Olena, qui primus vaticinatus eo in loco fuerit, primufque Senarios 
longiores repererit. Hi funt quos Bceo fecit verfus: 

Hie pofuere tibi juvenes penetralia Phoebe, 
Olim ab Hyperboreis Pagafufque & dius Agyieus. 

Enumeratis aliis Hyperboreis, in ipfo hymni fine Olena nominavit J 
Atque Olen, primus cecinit qui oracula Phcebi, 
Et veterum primus modulari carmina coepit. 

(32^ Fabricius Biblioth, Gr&ca lib. 1. cap. 17. n. I. Olen antiquiflimus vates & 1V0-
voios, quem hymnorum vetuftorum qui in Delo canebantur audorem, & primum 
hexametros verfus commentum nonnulli prodiderunt. 

(33) Paufanias Attic, cap. 18. Ac Delii quidem Lucinx divinam rem faciunt, 
& ad ejus aram hymnum Olenis cantant. & Beotic cap. 27. Lycius vero Olen, 
qui antiquiflimos Grxcis fecit hymnos, in Lucinx hymno, matrem effe Cupidinis 
Lucinam ipfam dicit. Corinthiac. cap. 13. At Olen poeta eo carmine quo Iunonera 
exornat, ab Horis educatam Iunonem fcriptum reliquit. 

(34) Poetica Dtca Iftor. lib. 1. p. 10. 
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verfi. E benche tanto di Oleno, che d* altri Poeti de'tempi 
antichi non venga dagli Scrittori fatta efpreffa menzione che 
profeifaffero la Mufica, cio non oftante, ogni qual volta 
ci vengono rapprefentati compofitori d'Inni ( 3 5 ) , fempre 
dobbiam fupporli ugualmente Poeti, che Cantori de' proprj 
Poemi (3d ) ; nell'ifteffo modo che , come altrove fi e accen-
nato, i Poeti Lirici ( 3 7 ) , Bucolici (38) ed altri accompagna-
vano il loro canto col fuono della Lira , o d'altro ftrumento. 

Panfo Poeta antichiffimo d'Atene, pofteriore pero ad 
Oleno, e coetaneo di Lino , ed Orfeo (39) fu compofitor 
d' Inni , i quali cantavanfi con gl' rnni di Oleno , e di Or
feo nelle fefte di Eleufina (40) . Compofe pur anche Inni 
in lode di Giove (41) , di Nettuno ( 4 2 ) , di Diana ( 4 3 ) , 

di 

(35) Jul. C&f. Scaliger Poet. lib. 3. cap. 112. Didymus enim author efthymnos 
cum Cithara, irpocrcft-*, cum tibia ad aras ab Atheijienfibus cani^folitos . Fabridus he. 
cit.... Ad quem locum fcholiaftes: __'*.»'.• yap TIS AJkio? hpe TCV VLIVOV TITOV . No^oc 
pro hymno poni notarunt prxftantiflimi Callimachi interpretes Anna Daceria & Ez. 
Spanhemius: etfi proprie ac fxpius ufurpatur pro modulatione Mufica, five pro lege 
prxferipta regulaque fonorum, ut prxter alios docent Seldenus & Prideaux ad Epo
chal marmoreas p. 170^ fequ. 

(36) Ger. Jo: Vojfius Art. Poet. cap. XIII. 5. 7. Antiquitus vero iidem erant Mu
fici, ac poe'tx , ut audor eft Tullius lib. 3. de Oratore, & Fabius lib. t. cap. x. 
Quippe antiquiflimi illi Mufici religionis, ac naturx myfteria, heroumque gefta, ac 
fimilia, poeticis condiebant numeris; eaque ipfimet, vel affa canebant voce, vel or
ganis fociabant; quod Homerus plunbus oftendit locis . . . . Ob eandem cauffam eft, 
quod & Mufici, & Poetx, aoipol (fapientes) &t cro<pi?cu (fophiftx) didi funt. 

(37) Jul. C&f. Scaliger Poet. lib. 1. cap. 44. Ger. Jo: Vojfius infl. Pott. lib. 3. 
tap. 12. Jo: Baptifla Donius de Pr&ftant. Mufic. Veter. 

(38) lidem qui fupra . 
(39) Paufanias Bo-otic cap. 27. Et qui poft Olenem carmina fecerunt, 

Pamphus & Orpheus, cap. 29. At Pamphus, qui Athenienfibus hymnos anti-

Juiffimos fecit. Fabricius Biblioth. Gruca T. 1. cap. 24. Pamphus Lini xqualis, Pau-
anix n«f_<pa>f, Philoftrato va^pcv Athenienfis, ante Homerum Irn & vptvus com-

pofuiffe dicitur, quos Lycomedi cum hymnis Oienis & Orphei inter Sacra Eleufy-
nia decantarunt. 

(40) Paufan. Attic, cap. 39. Altera ab Eleufine via Megara duck: per 
earn qui ingrediuntur, puteum offendunt, cui nomen Florido. fuper eo Pamphus 
verfibus mandav.t, Cc-erem poft raptum Proferpinx, anus facie fumta, confedilfe. 

.(41.) Lorenzo Craf/i Iftor. de Poet. Greci p. 399. Filoftrato negli Eroici fe di Pan
fo quefta menzione: Prxterea etiam cum Pamphus fapienter quidem anitmdvertiifet 
Jovem effe animantium Genitorem, & per quem omnia e terra oriuntur, ignavius 
vero, ac fimplicius effet ufus oratione ,- demiffaque in Jovem ceciniffet carmina. 

(42) P ufm. Achaic. cap. n. Pamphus vero , vetuftiffimorum apud Athe
nienfes hymnorum-audor, Neptunum appellat equorum, ac turritarum velatarum-
que navium largitorem. 

(43) Idem Arcadic cap. 35. Primus autem quod fciam, Pamphus Di'anam., 
accepto ab Arcadibus uomine, verfibus Calliften appellavit. 
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di Amore (44) . di Proferpina ( 4 5 ) , fopra le Grazie (46 ) , 
e in morte di Lino ( 4 7 ) . 

Di Melanopo Cumeo riferifce il Patrici (48) che Paufania , 
dopo le parole, che della menzione de gli Iperborei fatta da Oleno 
fcriffe, incontanente foggiugne quefte altre — Dopo Oleno, Mela
nopo Cum;o una canzone canto in lode di Opi , e di Ecarge. 
E teflimonid, cli Achei a da gli Iperborei venne in Acheia , e in 
Delo _= . Onde e' pare, che proftimo foffe ad Oleno : ne piii 
memoria di lui ri trovo ( 49 ) • 

Palamede di Argo figlio di Nauplio e di Climene cugi-
no materno di Agamennone , ed uno degli ambafciatori che 
portaronfi alia guerra di Troja (50) e Maeftro di Corinno (5 1 ) , 
al riferire di Svida , e d 'a l t r i (*i2), fu uomo di fingolar ta
lento nell' apprendere la Filofofia e la Poefia, e inventore 
di quattro lettere greche Z n <_. X , che corrifpondono 
alle noftre latine Z P Ph C h ; cosi pure del calcolare, o 
conteggiare , dei giuochi degli Scacchi , dei Dadi , e trovo 
Pa r t e del pefate, e del mifurare , e molte macchine da guer
ra ( 5 3 ) . E per cosi fatti ritruovi, fu da Greci cognominato 

N il 

(44) Idem Baotic cap. 27 de Cupidine uterque nonnulla verfibus man-
darunt fuis, que Lycomedi initiis celebrandis cantarentur. 

(45) Apud eund. loc. cit. cap. 31. Narciffum vero florem & ante multo e 
terra editum puto, quantum ex Pamphi verfibus licet conjicere. multis enim ante 
Thefpier.fem Narciffum annis, Proferpinam Cereris filam a Dite raptam fcripfit, 
dum luderet, & flores legerer: neque violis illam, fed narciffis deceptam. 

(46) Idem loc. cit. cap. 35. Pamphus omnium f quos ipfi novimus ] primus 
carmina in Gratias cecinit: earum tamen neque nun enim deftnivit, neque nomina 
tradidit. 

<47N Eod. loco cap. 29. . increbrefcente ob Lini mortem ludu , Oetolinum 
( id eft Flebilemlinum ) dixit. 

(48) Poet. Deca. Iftor. lib. 1. p. it. 
(49' Paufanias Eliacor. prior cap. 7. Poft Olenem canticum Melanopus Cuma-

mis in Opm & Hcaergen decantavit. 
(jo) Svidas Hiftor. Palamedes Nauplii & Climenes filius, Argivus, verfifica-

tor. Fuit cimfobnnus Agamem- onis regis. Soggiunge Lorenzo Craffo p. 392. Filo-
ftrato fcrive: Is igitur adolefcens Palamedes fuit, qui ad Trojam quondam pro-
fedus eft pag. 393. regiftra Dite Cretefe: Interim apud Trojam Legatorum 
Palamecies ( cuius ma_xu_iie ea tempeftate domi bellique confilium valuit) &c. 

(5x1 Fabricius Biblioth. Grxc T. 1. p. 146. Palamedes Argivus Agamemnonis 
Segis conibbrmus, Corinni de quo fupra dixi prxceptor. 

(52"> Svidas loc. cit. Bona indole prxditus ad philofophiam & poefin: invenit 
literam Z , IL , < _ • , & X . item arithmeticam, talos, tefferas, calculos, menfuras & 
pondera . Vedi Filoftrato appreffo il Craffo loc. cit. e Fabricio loc. cit. 

(53) Vedi Franc. Patricio Poetica Dec. Iftor. p. 29. feq. 
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il Panfofo ( 5 4 ) . che fuona il Savio di tutto. Et Euripide poit 

in certo cantico di lui come di poeta ancora fe memoria, chia-
mandolo Filomena delle Mufe ( 5 5 ) . Compofe egli pot mi Epici 
d' altre cofe, ed Eroici di quella fiejfa guerra fra Troiani e 
Greci , e delle imprefe da lui fatte con Achille nella prefa di 
XX711. Citta da loro foggiogate. Si ch' e' fu il terzo Eroico 
Poet a , dopo Orfeo, e Pifandro ( 5 6 ) . Ma i poemi fuoi, fa 

jama, che i fiicc-fiori di Agamennone , e per la nemifid futa 
tra V uno , e I' altro , "& piacimento di Omero , che foffono man-
dati-male ( 5 7 ) . H che fembra affai detto a ragione, poi ch' 
Omero in due si lunghi poemi feoi di molti molto indegni 
fece memoria , e di Palamede , che fu il piu favio di guerra 
di tutti i Greci , ed in prodezza non punto minor d' Achille , 
non ne fe veruna ( 5 8 ) . Riferifce Paufania ( $ 9 ) , come effendofi 
portato Palamede per pefcare, fu buttato e affogato nell' ac
qua da Uliffe e Diomede , e furono pofte le di lui ceneri, 
al dire di Dite Cretefe , irt un vafo d' oro ( 6 0 ) , e com-
pianta ia morte d ' un Uomo si celebre ( 6 1 ) . 

Ri-

(54^ Fabricius loc. cit.... ob fingularem fapientiam & carminum fuavitatem vo
catur •rcivcoifos anS'aii (I'-Ksa innotifiTmis Euripidis verfibus, quos refert Laertius lib. II. 
fed. 44. & Tzetzes ad Lycophronem v. 384. 

(55) Appreffo il Craffo loc. cit. Euripides in Palamedis cantibus; Interfeciftis ( a i t ) 
Interfe-iftis in omnibus fapientem, o Danai, Mufarum Philomelam. 

(%6) Se Pifandro fia anteriore a Palamede , come fuppone il Patrici, vedafi il Fa-
hricio Bibl. Gr&c. T. l. p. 157. 

(57) Svidas Hiftor. Poemataejus (Palamedis) deleta funt ( ab Homero) a pofte-
ris Agamemnonis ex invidia. Invadit autem maximos etiam viros invidia , qux uti-
nam non inepfiffet in vitam : aut pofteaquam irrepfit, ne me vincat. 

(58) Lor. Craffo Iftor. Poet. Grec. p. 391. Filoftrato fcrive. . . . Habet autem {Pah' 
medes) inimiciflimos Ulyffem, & Homerum, quod is quidem dolos contra fe ma-
chinatus eft; ille vero de fuis laudibus nullum facere verbum dignatus eft. Et quo
niam fapientia, quam tunc habuit, nihil ei attulit adjumenti, neque Homerum lau-
datorem forti'us eft , a quo_ multi longe deteriores nomen, & gloriam ingentem funt 
confe-uti, & ab Uliffe, cui nihil attulerat injurix, fuperatus eft. 

(59) Phocic. cap. 31. Nam Palamedem, quum pifcatum iffet, ab Ulyffe & Dio
mede demerfum in aquis periiffe, ex iis carminibus cognovi qux Cvpna dicuntur. 
Diverfamente pero vien defcritta la morte da Dite Cretefe, come riferifce Lor. Craffo 
loc. cit. p. 393-

(60) Dite appreffo il cit. Craffo. Igitur a cundis Grxcis , veluti publicum funus 
ejus cremation igni, aureo vafculo fepultum eft. 

(<5i) Fihftrato appreffo il fuddetto Craffo loc. cit. Achilles vero iram protrahebat, 
lyrxque cantum Pal.medem fecerat, & ipfum, ut priores Heroes, cantu celebra-
ba t : cratereque, unde Mercurius pro fomniis bibit, libans, ut fibi per quietem adfi-
fteret, rogabat. videtur & Heros hie non modo Achilli, verum & omnibus, qui
bus roboris ac fapientia. amor, fe ipfum smulatione ac cantu dignum prxbere. 
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Riferifce Svida ( 6 2 ) , che difcepolo del detto Palamede 

fu Corinno Troiano Poeta eroico , il quale fecondo alcuni 
fu prima di Omero , e prima di effo. fcriffe V Iliade nel tem
po fteffo della guerra Trojana . Soggiunge 1'ifteffo Svida, 
che in lingua Dorica defcriffe Ie cofe da Palamede trovate; 
come pure la guerra di Dardano contro i Paflagoni, e final
mente che Omero da lui prefe tutto 1' argomento de' fuoi 
P o e m i . II Fabricio pero nota in quefto racconto di Svida 
molte cofe repugnanti , ed affatto infufliflenti ( 6 3 ) . 

Palefato ( 6 4 ) verfificatore d'Atene , figlio di Atteo , e 
Bieo , o come vogliono al t r i , di Jocle , e di Meranira, e co
me altri di Mercurio. Secondo alcuni fiori dopo Femonoe, 
e fecondo altri avanti di effa ( 6 5 ) , anteriore perb fecondo 
il Fabricio ad Omero ( 6 6 ) . Per teftimonio di Svida fcriffe 
un Poema di circa cinque mila verfi intitolato, la Cofmo-
peia, o fia fabbriea del Mondo ; il parto di Apollo e Diana 
in tre mila verfi ; i ragionamenti di Venere e Cupido in 
cinque mila verfi; il conrrafto di Minerva e Nettuno in 
mille verfi; e la Chioma di Latona ( 6 7 ) . Ritrovafi fopra 

N 1 di 
(62) Hiflorlc. Corinnus, Ilienfis, poeta heroicus ante Homerum. ut quibufdam 

vifum eft: primus Iliadem fcripfit, Trojano hello adhuc durante- difcipulus Palame
dis, cujus inventa Uteris Dorlcis defcripfit. Dardani item bellum adverfus Faphla-
gonas: ut ex hoc Homerus totum fux poefis argumentum fumpfcrit, inque fuos li
bros retuler't. 

(63) Biblioth. Gr&ca T. t. p. %%. Corinnus Ilienfis, Palamedis difcipulus Iliada 
ante Homerum primus concinnaife traditur a Svida, & Homero totum poematis fui 
argumentum prxbuiffe.... Videtur autem perfpicue inter fe pugnare quod affirmat 
Svftas Corinnum ftante adhuc Troja fenpfiffe, & Homerum totum poemats fui ar
gumentum ab eo accepiffe. Idem an alius Corinnus fuit, cujus prisiv de Orione 
(de quo videndus etiam Diodorus Siculus libro quarto extremo ) afferre fe putat 
Scholiaftes Nicandri ad Theriaca p. 28. edit. Aldinx. Certe f.'llitur Vir Clarifli-
tnus, qui in judicio de Scriptoribus Troiani excidii, quod tomo tertio Obfervatio-
num Hallenfium eft mfertum, hunc Corinnum Ilienfem p. 8. confundit cum Corin-
na Poetria Thebana . Pindari xquali. 

(64) Svidas Hiftoric Palxphatus, Athenis verfificator, filius Adxi & Bias: 
aut, ut aln dicunt, Joclis & Metanitx: alii, Mercurii. Fuit quorundam fententia, 
poft Phxmonoen: ahorum vero, etiam ante illam. 

(<Sj) Ger. Jo: Voffius de Hiftoricis Grucis lib. 3. p. mihi 183. Unus (Palephatus) 
erat poeta epicus Athemenfis Nam Atheniemem .V.irow fupparem fuiffe Phe-
monox ait, vel fortaffe etiam antiqmorem. Vedi Franc Patrici Poet. Deca Iftor. 
lib. 1. p. 27. 

\66) Biblioth. Gmca T. 1. p. 136. Palxphatus Athenienfis quoque non prxtereun-
dus, quem Homero annquiorem olim habitum fuiffe a nonnullis, patet ex Svida. 

(67) Svidas loc. cit. Scripfit Cofmopceiam, id eft mundi fabricam, verfibus circi-
fer 

V 
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di quefto Poeta Epico un diftico compofto da Criftodora 
commentato da Gioanni Brodeo (68 ) . 

Agi Mufico, di cui fa menzione Ateneo (fig) , e Cle-
mente Aleffandrino vuole che fioriffe al tempo della prefa 
di Troja (70) , era folito di dire a quelli , che profumavano 
nelle Orcheftre collo Horace in tempo dei Baccanali, doverfi 
fare l'odore Frigio, cioe, come fpiega il Dalecampio (71), 
piu acuto, o come efpone il Cafaubono (72) . per un gen
tile traslato dal fenforio dell' udito a quello dell' odorato, 
chiamafi odor foave e molle , qual' e 1' armonia Frigia . 

Pronapide, o Profnautide, o Protenide, o Profmantide, 
o Pronopide (73) Ateniefe, che da Taziano vien dichia-
rato anteriore ad Omero, e da Diodoro di Sicilia (74) Mae
ftro dell' ifteffo Omero, fu Poeta Melico, e compofe un 
Poema intitolato Protocofmo ( 7 s ) , con cui defcriffe il prin-

ci-

ter quinqu'es mille: ApoIIinis & Dianx partum verfibus ter mille: Veneris & Cu-
pidims voces & fermones, verfibus quinquies mille: Minervx & Neptuni contentio-
nem , verfibus mille: Latonx comam. 

(6$) Lor. Craffo Iftor. de'Poeti Greci p. 396. 397. Nell'Antologia (lib. 5.) evvi 
quefto Componimento in Paiefato: 

Lauro quidem comas Palxphatus eminebat Vates 
Coronatus: videbatur vero fundere fatidicam vocem. 

Giovan Brodeo, chiofando quefto luogo, dice: Is eft fortaffis quem Thalix fil'um 
effe, ac de plantis libros emififfe volunt. 

(69) Athen&us lib. 14. .. 5. Agias muficus dicebat, Styracis, quem in orcheftrif 
per Bacchanalia fuffiunt, odorem, Phryg um olfacientibus effe. 

(70) Apud Cafaubonum in c 10. lib. 3. Athen Invenio inter antiqfffiimos Gvx-
cix fcriotores eos qui Athenxo nominantur, cum fcribit, A'>i_i <Te x.-u AipnuK-s It 
ApyohDnU; Clemens Alexandrinus hos pariter conjungit in hiftoria capti Ilii, libro 
primo Strom. / 

(71) In Athen. loc. cit. Acriorem. 
(*'_. * Cafaubonus in c. 5. lib. 14. Athen venufta translatione a fenfu auditus 

ad feftfum olfadus, dicitur odor fuavis & mollis, quails eft Phrygia harmonia. 
(73' Fabricius Bibl. Gr&. T. 1. p. 159. Pronapides Athenienlis, ita enim hoc 

nomen fcnbitur apud Diodorum Siculum & Theodofium Grammat.cum, etfi in edi
t s Tatiani codicibus eft Profnautides, apud Eufebium Protxnides, pro quo Gyral-
dus dial. 2. de Poetis p. 58. apud Tatianum legit Profmantides, probante hanc Je-
ctio: em Voffio libro _& capite primo de Hiftoricis Grxcis. Eidem tamen Gyraldo p. 89. 

^(74) Biblioth. Hiftor. lib. 3. p. r40. Pronapides Homeri prxceptor, foler^s in-
genu Mehcus. Legge Lor. Craffo Iftor. de'Poeti Greci 435. nel feguente modo: Prono-
pides Homeri Magifter, Vir ingenio, muficaque egregius. 

(7 5̂  Fabricius lot. cit. Pronopides veluti diverfum quoddam nomen memoratur, 
excellent! vir ingenio , qui mundi principium verfibus fit complexus opere quod 
*Pa>J°™°-(*oi> infcripfit. Sed idem plane eft quem inter Scriptores Homero antiquiores 
Tatianus refert, & quem Homeri Magiftrum fuiffe tradit Diodorus Siculus lib. I l l 
J?« *4o. vocans eum ivytnf (ithovotoy. 
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cipio del Mondo . Si fervi, ad imitazione di Orfeo, e di 
Lino, delle Lettere de' Pelafgi ( 7 6 ) . Altre invenzioni a Pro-
napide attribuite, che appreffo gli Scrittori citati veder ft 
poffono (77), fi tralafciano, perche non appartenenti al no
ftro argomento . 

Creofilo fu nativo di Chio, o di Samo, e figlio di 
Afticlo . Vollero alcuni, al riferire di Svida, ch' egli aveffe 
per moglie una figlia di Omero , e altri che foffe folamente 
amico, e ofpite dell' ifteffo Omero, e fuo emolo nel canto , 
e da lui riceveffe in dono il Poema fopra la prefa di Eca-
lia ( 7 8 ) . Ma Callimaco per io contrario in un Epigram
ma riferito da Strabone riconofce per autore dell' accennato 
Poema Creofilo, e non Omero (79) . 

Elena figlia di Mufeo Ateniefe, di cui fra varie altre 
dell' ifteffo nome fa menzione Tolomeo Efeftione, chiudera 
la ferie de' Poeti, e Mufici de' tempi favoiofi, e ofcuri. 
Quefta, per fentimento dell' ifteffo Tolomeo , fiori prima 
d' Omero, e compofe un Poema fopra la guerra di Tro
ja, e fu opinione che Omero da lei prendeffe 1' argomento 
della fua Iliade ( 8 0 ) . 

Non 

(76I Diodoro loc. cit. Eodem litterarum (Pelafgk.) genere Orpheus quoque ufus. 
eft. Fabricius loc. cit literifque Felafgicis ( Orphei & Lini exemplo ) ufum 
teftatus. Tzetzes Chil. r3. v. 634. AttdcsKciKoii Ofitipa ti TOV HpontitIS~W> yon. 

(77) Vedi appreffo il Fabricio loc. cit. 
(78) Svidas Hiftoric. Creophylus Aftyclis Filius. Chius aut Samius poeta, quem 

quidam Homeri filiam in matrimonio habuiffe, alii tantum ejus amicum fuiffe di-
cunt, atque hofpitem, ab eocue accepiffe poema de Oechalix captivitate. Strabo 
Geograph. lib. 14. pag. 439. Samius fuit etiam Creophylus. Hunc ajunt Homero 
hofpitium aliquando prxfu.ffe, dono'oue ab eo accepiffe infcriptionem poematis de 
capta Gechalia. labricius Biblioth. Gr&ca t. 1. p. 22. Apulejus in floridis, cum 
Leodamantem (Hermodamantem alii yocant, vide fv.enagium ad Laertii lib. VIII. 
fed. 2. ) Creophyli difcipulum nominnffet, qui Creophylus, inquit, memoratur poe-
tx Homeri hcfpes & xmuLtor canerdi fuiffe. 

(79> Aptd strabonem loc. cit. Callimacus contra quodam epigrammate indicat 
autorem fuifle Creophylum, fed Fcrcero ob hofpitium fuiffe attributum. 

Me Samius fecit, qui quondam excep t Homerum 
Hofpitio.cafus, Euryte , ploro tuos, 

Formoiamque Ioieian. Homero feripta feruntur 
Ifta: Creophylo, Iuppiter, hdece leve eft? 

Vedi Lei. Greg. Giraldi de Poet. Hift. Dial. II. p. 66. Fabricio loc. cit. p. 1 3 . 
(80I Ptolom&us Heph&flion Hiflor. lib. 4. apud Photium Biblioth. Cod. CXC. Ho

mero antiquior Helena eft, qux bellum Troianum conferipfit, Mu&i Athenienfis fi
lia: a qua & Homerus accepiffe argumentum creditur. 

i 
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Non mancano altri Poeti, che da varj Autori fi fanno 
anteriori ad Omero, ma quefti da noi fi fono configliata-
mente tralafciati , e perche non abbiamo potuto fcorgere 
in effi cofa fpettante al noftro propofito, e perche non e 
credibile, almeno di alcuni di loro, che fieno ftati pri-
ma di Omero (81) . 

Canon ad <Sub -Diapason, vet ad Itrdfson. t 

___: m 
zpasorz,vei.cu7u.7zuson. • m -&m-

gg r f-utm^ 
ve-ro can-ta.-bunt mihi nas-to - nts 'duo 

»**? 

-=V imm 
•j caji-ta.-'btmt -'mL-ki pas-

~heocrit,Jd.yL. (f- ' , 

* 

1 z*^ 

Da 

(8i> Fabricius Biblioth. Gr&ca lib. t. Leo Allatiul de Patria Homtri tap. 4. Lii. 
Qreg. Gyraldut de Poet. Hift. Dial. 1. & multi alii. 



Da Omero Jtno al principio delk Olimpiadi. 

CAP. Vll. 

ABbiam fin qui parlato di que" Mufici Poeti , o Poeti 
Mufici , le cui opere fecondo la piu comune opinio
ne a no. pervenute non fono, o non ne fono pervenuti 

che pochi frammenti, e quefti ancora molto dubbiofi Ora 
comincieremo a trattare di quei, de'quali ci fono rimafte, 
oltre la memoria, ancora le compofizioni fe non tutte. 
almeno alcune , e quefte per ccnfenfo univerfale fincere e 
genuine . 

II pid antico Scrittore, che vantino i Greci, le di cui 
Opere a no. pervenute fono, e 1' inclito , divino Omero ( j ) , 

Prin-

plura extitiffe L d e r _ > r & . / . J H „ £ . 2 ^ Poema habemus, tametfi 

bus locTs dfvimum a _ , S ' T l n . ' ^ t 1 0 ' * P l a t 0 n , e f u 0 diffentienti? quem enim £nni-
%horum appellat'&c. f a p i c n l l f f i m u m • <^m feiftffnnum, quem Homerum philo-
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Principe de' Poeti ( a ) , in cui al dire di Velleio Patercoi 
lo (3) rifplendette un chiariffimo ingegno, fenza efempio 
maffimo, che per la grandezza delle fue Opere , e Io fplen-
dore de'fuoi verfi, merito d' effer chiamato 1' unico pGeta; 
nel quale e conliderabiiiffimo , che ne prima di lui veruno, 
che egli poteffe veramente imitare, ne dopo di lui, chi 
potefle imitarlo fi e giammai ritrovato . Fu egli decantato il 
fbnte , da cui derivarono le loro notizie tutti gli antichi Poe
ti e Filofofi; il primo padre della dottrina e antichita , che 
il refe fuperiore a qualunque altro Poeta benche eccellen-
tiffimo (4) ; imperocche fecondo Quintiliano (5) nelle pa* 
role, nelle fentenze, nelle figure i limiti dell' umano inge
gno oltrepafso, e in effo fcorgonfi efprefii, o rinchiufi i 
veftigi di tutte Ie cofe, di tutte le fcienze ed arti , e non 
folo di tutta la prudenza , ma della fapienza ancora ( 6 ) . 

E fen-

fa) Milan. Vat. Hiflor. lib. IX. cap. XV. Argivi poeticx- totius primas Homero 
tribuebant, fecundos ab eo reliquos omnes ponebant. Fabricius /... cit. lib. z.cap. 1. 
p. 161. Gisbertus Cuperus prxcipue in dodiffimo Commentario ad Lapidem antiquum, 
qui in Marinenfi Columnenfium Principum ditione in villa Claudii Imp. repertus _& 
erutus, Confecrationem Principis Poetarum pulcherrime imagine expreffam fiftit. 
Amft. 1683. extat etiam apud Gronov. Thcf, Antiq. Gretc T. t. 

(3) Apud Leon. Allatlum Homeri Clarlflimum deinde de Patr. Home. cap. 4. Veil. 
latere, lib. 1. illuxit ingenium, fine exemplo maximum: qui magnitudine operuin'& 
fulgore carminum folus appellari poeta mereat. In quo hoc maximum eft, quod 
neque ante ilium, quem ille imitaretur, neque ante ilium qui eum imitarf poffet.-
inventus eft: neque quemquam alium, cujus operis primus author fuerit, in eo per-
fediffimum, prxter Homerum, & Archilochum, reperiemus. 

(4) Janus Parrafius in Poet. Horatii v. r39. Homerus concentu prope divino 
mirabiiique quadam mufica prxditus, cundos poeticos modos attigit. Omnes poetas 
ea virtute qua quifque ipforum effet eminentiflimus fuperavit. Plinius Natur. Hiftor. 
lib. 7. cap. 29. 

(j) Leo. Allatius loc cit. Velleii judicium ample _atus eft & deofculatus JuftuS 
Lipfius Animadverf. ibidem: Utrumque verum eft. Nam & Hor.erus, primus doclri-
narum & antiq.uitatis parens, nee poft earn natus, qui germanius expritneret, aut 
referret. Non ergo ipfe Virgilius? Non Vellejo quidem judice: atque etiam acri illo 
Fabio, cujus hxc verba: In verb's, fententiis, figuris, human, ingenii modmn exce-
dit, ut magni v ri fit virtutes ejus, non xmulatione, quod fieri non poteft, fed intel-
ledufequi. Et profedo ita eft. Omnium rerum, omnium artium, omnis non pm-
dentix folum, fed fapientix veftigia , aut exprrffa , aut recondita fum in illo. _ 

(6) Fabricius loc cit. c 1. n. X. pag, 161. Nullus denique fcrip.or ell, qui ab 
omni xtate tantam mgenii, dodrinx, fapientix laudem retuler t , atque unus Ho
merus, qu. ut fcitc de ipfo eft apud Propertium lib. III. Eleg. I. 

Pofterita ce fuum cr.f;ere fentit opus. 
Atque ut ait Plutarchus lib. de garrulitate p. 504. aero* rSs <r<*v ivhpti-rav a^itc-plxf 
vtftysyoyir. Quicquid enim fere eft docbruin, fuitque, in eo ceieorando, & lau-

di-

f 
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Efenti perb da efagerazione non potranno giudicarfi tal i , e 
tanti elogi dati ad Omero, ogni qual volta riflettafi, che 
effendo egli pofteriore di molto a Mose avra fatte fue pro
prie, come in feguito fecero e Greci, e Latini, tante noti
zie e dottrine in qualunque arte o fcienza, che trovanfi ne
gli fcritti del Sagro Iftorico ( 7 ) . 

Vogliono alcuni , che con altri nomi foffe chiamato 
Omero , e fono , Melete , Melefigene , Aulete , e Tigra-
ne (8) . 

Sette fono Ie Citta, che comunemente vengono dichia-
rate per patria d'Omero , e fono Smirna, Rodi, Colofone, 
Salamina, Chio, Argo, ed Atene ( 9 ) . A quefte Citta altre 
ne aggiungono Aulo Gellio ( 1 0 ) , Luciano ( n ) , Plutar-

O co 

dibus ad cxlum efferendo, adeo confpirarunt inter fe , ut certarent. Quorum inte
grum & bene longum Catalogum texere hoc loco liceret, nifi prxcipua Homeri 
elogia Alphabetico ordine digefta jam extarent a Grxcantiffimo illo & Homeri imi-
tatore feliciffimo Jacobo Du Porto Anglo in Appendice ad Gnomologiam Homeri-
cam, & ad calcem Clavis Homericx Georgii Perkinfi, quibus alia nuper adjunxit 
Joannes Scherpezelius ante Iliadis libros duos primores cum Mofchopuli fcholiis & 
fe editos. 

(7) Clem. Alexandrinus Stromat. lib. t. p. mihi 367. Videntur ergo omnia, qux 
prius dida funt, dogmata, a magno Mofe Grxcis effe tradita. Huetius Demonf. Evangel. 
Propof. IV. cap. 8. n. 1. Cum enim Grxci primxvx rerum originis notitia aliqua a 
Phoenicibus _, & -Egyptiis effent imbuti, _ quibus & univerfos homines Theologix 
fux_ principia petiiffe affeverat Philo Byblius, & egregios Mofaicx difciplinx fatus 
ab iis accepiffent, hxc puerilibus fabulis ad fua tempora & coxvos fibi homines ac-
commodatis ita implicuerunt, quas nova fubinde figmentorum acceftione confequens 
xtas cumulavit, ut veritatem pene totam extinxerint, in denfiffimas certe tenebras 
demerferint. Et loc cit. cap. 2. «. 3. 

(8) Allatius de Patria Homeri cap. VIII. Homerum etiam Meletem, Melefige-
nem , Auletem, Tigranem vocatum. 

(9) Hieron. Carera Lufit. in Nonnum Panopolitan. apud Allatium loc cit. cap. r, 
Smyrna, Rhodos, Colophon , Salamis, Chios, Argos, Athenx, 

Orbis de patria certat, Homere, tua . 
Martialis Monerius Lemovicenfis Epigram, de Patria Homeri apud eundem Allatium, 

Smyrna, Rhodos, Colophon, Salamis, Chios, Argos, Athenx 
Natales magni cedite Mxonii. 

At quia _vir fuerat, veftrum juratis alumnum, 
Jupiter effe Deum clamat ubique fuum: 

Mens Jovis eft, patriam probet his ex Urbibus una: 
Vindicias, dum jus non liquet, Orbis habet. 

(ro) Aulus Gellius Kofi. Attic, lib. 3. cap. XI. De Patria quoque Homeri multd 
maxime diffenfum eft: Alii Colophonium, alii Smyrnxum : funt qui Athenienfem: 
funt qui Aegyptium dicant fuiffe. Anftoteles tradit infula Io natum. 

( n ) Lucianus Demofthenis Encom. Alii patriam ei (Homero) aftignant Urbem Jo-
nicam Colophona, alii Cumam, alii Chium, nonnulli Smyrnam, quidam Thebas 
Aegyptias, & innumeras alias. 

i 1 
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co ( i a ) , Antipatro ( 1 3 ) , S. Epifanio (14)* Svida (15) , 
ed altri . Leone Allacci (16) per mezzo d' una antica meda-
giia foftiene aver egli comune la patria con Omero, dicjiia-
randolo di Chio. 

Una quafi confimile varieta d'opinioni incontrafi nello 
ftabilire i Genitori d 'Omero , e fingolarmente la Madre, 
come pub vederfi in Luciano (17 ) , Plutarco ( 1 8 ) , Paufa
nia ( 1 9 ) , Proclo ( 2 0 ) , e fpecialmente Svida (21) » che ci 
defcrive una lunga ferie degli antenati di Omero. La piii 
comune perb e, che ii Padre foffe Meone, o Melete, e la 
Madre Criteide (22). Poco onore fanno per altro ad. Ome
ro Ariftotele, e Plutarco, afferendo il primo che foffe figlio 
d'un Genio, o fia Demonio, e deile Mufe (23), e il fecon
do , che nato fia da un vergognofo incefto (24.). 

Non 

(12) De Homero liber. Homerum ergo Pindarus & Chium & Smyrnxum fuiffe 
ait_:"Chium Simonides, Antimachus & Nicander Colophonium: Ariftoteles autem 
Philofopus Jenfem, Ephorus hiftoricus Ctimxum. Quidam Salamine Cypri urbe oriun-
dum dicere non dubitarunt: Argivum alii, Ariftarchus & Dionyfius T.hrax Athe-
menfem . Se debba a Plutarco attribuirfi il citato libro , vedafi Fabricio Bibl. Gru. 
lib. 2. .. 1. n. IV. T. 1. p. 255. 

(13) Apud Laur. Craffum Ifl. d& Poet. Greci p. 372. 
(14) Lib. 1. contra H&refes t. III. apud Leon. Allatium loc cit. cap. X. 
(15) Svidas Hiftorica ouypos. Fabritius loc. cit. p. »j8» 
(16) De Patria Homeri per totum. 
(17) Loc. cit. Patrem Mxonem Lydum, aut fluvium, matrem Melanopen, aut 

aliquam nympham ; fiquidem humiinum genus ignoratur. 
(18) De Homero lib. Filius a nonnullis dicitur Mxom's & Critheidis: ab aliis, 

Meletis fluvii. 
(19) Phocic cap. XXIV. Monftrant Jetx in infula Homeri fepulcrum, & feor-

fum Clymenes; Homeri Clymenem matrem fuiffe diditantes. Cyprii vero .nam 
& hi fibi Homerum vindicant) Themifto indigenam fceminam Homeri fuiffe matrem 
dicunt. 

(2cr) De vita Homeri apud Allatium loc cit. Qui eum Smyrnxum effe afferunt. 
Mxone patre prope Meletem fluvium natum affirmant. 

(*i) Loc cit. Homerus poeta, Meletis fluvii Smyrnxi, & Critheidos: ut alii, 
ApoIIinis & Calliopes Mufx filius r ut Charax hiftoricus, Maronis aut Mitix & Eu-
metidis matris: ut alii, filius Telemach. Ulyflis, & Polycaftes Neftoris filix. Ordo 
generis illius, autore Charace hiftorico, hie eft. Aethufx, Thracix mulieris, filius 
fuit Linus: hujus Pierus, hujus Oeagrus, hujus Orpheus, hujus Dres, hujus Euclees, 
hujus Jamomdes, hujus Philoterpes, hujus Euphemus, hujus Epiphrades, hujus Me-
lanopus, hujus Apelles, hujus Mxon : qui una cum Amazonibus Smyrnam vcnit, & 
duda uxore Eumetide, Evepis Mnefigenis filii filia, procreavit Homerum. 

(22) Jo: Spondanus Prolegomena in Homer. De Homero Leo Allatius loc cit. cap. I, 
(23) Apud Allatium loc cit. cap. %. 
{24) Dt Homtrt libtr, Hirtdttus Alicarnafs. Vfta Homeri. 
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ne Non m* eftendo a riferire i Maeftri di Omero (25) 
fa di lui cecita ( 2 6 ) , ne i viaggi (27 ) , ne tampoco il nu
mero delle di lui opere, le quali , benche non poche^ fia
no ad effo attribuite ( 2 8 ) , a giudizio perb de' critici, ft 
riducono ai due foli Poemi, che fono 1' Uiade , e 1' Odif-
fea (29 ) ; ma unicamente riporterb di lui quel tanto, che 
ha riguardo alia Mufica . 

Se vogliamo preftar fede a Giofeffo Ebreo (30) , egli 
O 2 ci 

(2$) Alia pag. 100. abbiamo fatta menzione di Pronopide, e alia pag. lot. 
di Creofilo creduti Maeftri di Omero. Mel principio della Vita di Omero attribuit* 
ad Erodoto Alicarnaffeo fi nomina Femio come Maeftro di Omero. Plutarchus in lib. 
de Homero . Huetius Demonflr. Evangelica Propof. IV. cap. 8 Prxceptor Ho
meri a nonnullis Ariftxas creditus eft, juxta teftificationem Strabonis & Eufta-
thii . Femio qu) fopraccennato e quelle, fecondo il Fabricio Bibl. Grtt. p. 153. di cui ab
biam parlato alia pag. 82. 

(iS) Paufanias Corinthiac cap. 33. Plutarchus loc. cit. Svidas O'unpos. Proclus, 
Anonymus, & Auct. Incert. in Vita Homeri. ">s- ._ 

(27) Plutarchus apud Voftium Inft. Poet. lib. 3. cap: 7. Didipne autem varia 
ufus, & ab omnibus petita dialedis Grxcorum, dicendi formas permifcuit: e qui
bus cognofcitur, Grxciam univerfa'm , omnefque ejus nationes, obiviffe. Proclus in 
Vita Homeri multas eum Orbis partes luftraffe ingens locorum experientia teftatur. 
Illud etiam animadvertendum efts divitiis eum abundaffe. Longx namque peregrina-
tiones multis expenfis indigent, & illis temporibus prxcipue, cum fine periculo_ quo-
cunque adnavigandi facultas non elfet, nee inter fe homines facili negotio coirent. 
Vita Homeri Herod. Alicamafs. Non convengono altri Autori, che Omero foffe uomo ric-
co, e particolarmente Svida, loc. cit cum ipfe libros fingulos fcripfiffet & often-
taffet, eo quod quxrendi vidus caufa urbes obibat, in iis illos reliquit. 

(28) Sono di varie forta le Opere ad Omero attribuite , e fono gl' Inni, gli Epigrammi 
t varj Poemetti, il combattimento fra Omero ed Efiodo , I'lliade, e V Odijfea; oltre non 
poche altre, che a noi non fono pervenute, delle quali Gio: Alberto Fabrizio fa men* 
lione nella Bibl. Grxca lib. i . cap. %. 

(29) Tdnaquillus Faber [ le Fevre ] Yitu Poet. Grtcor. apud Gronovium Antiq. Gr&e, 
T. 10. p. 750. Prxter Poemata Iliada & Odvffeam, qux duo cundi pro veris & 
genuinis Homeri fcriptis agnofcunt, &C. Jo: Henricus Boeclerus de Scriptorib. Gr/-. ^ j -
Latii apud Gronovium loc. cit. p. 921. Indubia funt ejus opera, I l ias, & Odyffea. 
Vita ex Autlore Anonymo apud Allatium loc cit. Nihil illi prxter Iliadem , & 
Odyffeam adferibendum eft &c. 

(30) Flavius Jofephus contra Apion. lib. 1. Edit. Havercampi T. %. p. 438. Neque 
tu fcriptum omnino apud Grxcos ullum, cujus de fide modo conftet, Homeri Poefi 
antiquius invenias. at eum poft Troiana tempora natum effe nemo non fatetur: imo 
ne ab ipfo quidem Uteris fuam illam poefin mandatam effe ferunt, fed pofterorum 
memoria propagatam aliquandiu, variis ex cantilenis colledam demum & contextam 
fuiffe, ac propterea tantum in ea vulgo difcrepantix reperiri. Ml!anus Var. Hiftor. 
lib. 13. cap. 14. Veteres Homeri carmina in certas partes prius diftributa cecine-
runt . _ Sero autem Lycurgus Lacedxmonius univeriam Homeri poeiin primus in 
Grxciam importavit. Earn autem mercem fecum ex Jonia, quum peregrinaretur, 
retulit. Poftmodum vero Piiiftratus, colledis omnibus, iliadem & Odyffeam con-

fe-
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ci afferifce, che niuno fcritto genuino ritrovafi preffo de* 
Greci piu antico delle Poefie di O m e r o , e che non fian 
pervenuti a noi i di lui Poemi , fe non per mezzo di alcu
ni Cantori , i quali ora una parte , ora un' altra di tali Poe
mi confervati nella memoria foliti erano di cantare fecondo 
Ie varie circoftanze. T a l coftume fi mantenne nella Grecia, 
cantandofi i verfi , non folo di O m e r o , ma di Efiodo, Ar-
chiloco , Focilide , eSimonide, come afferifcono Ateneo e Pia
tone ( 3 1 ) ; e chiamaronfi tali Cantori Rapfodi Omerifii ( 32 ) , 
e alcuni, che qua e ia fcieglievano i verfi accozzandoli infie
m e , vennero chiamati Homerocentones ( 3 3 ) , e tal accozzamen-
to Centoni ( 3 4 ) t e cio fu dai Romani praticato anche dei 
Poemi di Virgilio col nominarli Virgiliocentones ( 3 5 ) . 

Furono pofcia i verfi d' Omero r iunit i , e difpofti in 
due Poemi, 1'uno col nome d' lliade, poema celebre, com-
polio nella gioventu di Omero ( 3 6 ) , che contiene la guer
ra Trojana de' Capitani Greci , Achille, Ajace, ed al

tri 

fecit. Cicero de Orat. lib. 3. Quis dodior iifdem illis temporibus, aut cujus eloquen-
tia Uteris inftrudior fuiffe traditur, quam Pififtrati, qui primus Homeri libros con-
fufos antea fie difpofuiffe dicitur, ut nunc habemus. Autlor Anonym. Home, vita 
Apud Allatium loc. cit. Poemata autem germana ipfius, cum prius hinc inde difperfa 
canerentur, Pififtratus Athenienfis in unum. veluti corpus redegit. Vide Allatium 
de Patria Homeri cap. j . (£" Fabricium Bibl. Gr&. lib. 2. cap. 2. 

(31) Deipnofoph lib. 14. cap. 3. Chamxleon in libro de Stefichoro fcribit, non 
tantum decantari folitos Homeri verfus, verum etiam Hefiodi, Archilochi, Mim-
nermi, Phocylidis. Plato Dialog, ex verf. Joan. Serrani T. 1. p. J3a. per totum. 

(32) Idem loc. cit. Convivio ne defuerunt quidem noftro Rhapfodi Rha-
pfodos Homeriftas vocatos fuiffe Ariftocles in libro de choris autor eft. Dalecampius 
in hunc loc. verb* Rapfodi. Qui aliena carmina recitant in hominum conventibus: qui 
inalium fenfum, aliudque argumentum , vel integros verfus aliorum ufurpant, vel ex 

-illis difciflis alios concinnatos,& tamquam confutos faciunt. Vide Henricum Stepha-
num in fuo libello de Rhapfodis. Cajaubonus in loc cit. Athen. De Homeriftis Diome-
<les lib. 3. Olim partes Homerici carminis in theatralibus circulis cum baculo, ideft 
virga, pronuntiabant, qui ab eodem Homero didi funt Homeriftx. 

(33) Tertullianus de Pr&fcript. H&reticor. cap. 39. Homerocentones eriam vocari 
folent, qui de carminibus Homeri propria opera more centonario ex multis hinc inde 
compofitis in unum farciunt corpus. Iren&us lib. 1. ad verj. Hires. 

(34) Ambrofius Calep. DiB. Centonem vocant carminis genus ex dlverfis carmi-
num fragmentis, hinc atque illinc accerfitis, contextum, quafique confutum . 

(35) S. Hieronymus Epift, 1111. ad Paulinum T. I. p. 273. ex Edit. Veron. Quafi 
non legerimus, Homerocentonas, & Virgiliocentonas. Ambrof. Calep. loc. cit. Ex
tant adhuc Homerocentones, & Virgiliocentones a Proba Falconia confuti.. 

(36) Dionyfius Longinus de fublim. feci. IX. Edit. Veron tota Homeri Iliag 
adiva fit & pugnax; quippe quam in ipfo flore ac vigore compofuit ingenii ae 
acta lis. 

; 
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tri (37) ; I'altro poema col nome d'Odiffea compofto nella 
vecchiaja di Omero (38) , che contiene gli errori, e viaggi 
d' Uliffe , che fece ritomando dalla guerra Trojana ad Itaca 
fua patria (39) • 

.Non folo furono cantati nella Grecia dopo la morte 
di Omero i di lui Poemi , ma egli fteffo vivente, fecondo 
il coftume degli antichi Poeti (40) , era folito di cantarli, 
come dalla di lui vita ad Erodoto Alicamaffeo attribuita (41) t 
rilevafi , e dall* altra vita dell' ifteffo .poeta d' autore incer-
to (42) ; anzi da un libro fopra di Omero creduto di Plutar
co (43) vegniamoaccertati, quanta ftima faceffe Omero della 

Mu-
(37) Fabricius Bibl. Gr_. lib. 2. .. 2. n. VII. pag. i6*j. I'AIA'2 five Poema cele-

berrimum de bello Grxcorum ad Trojam & rebus geftis ducum Achillis, Ajacis, 
Hedoris Trojani aliorumque. _ 

(38) Longinur loc. cit. Set}. IX. Odyffea vero maxima ex parte in narrationibus 
confumatur ; cmod fenedkitis proprium eft . 

(39; Fabricius loc. cit. OWTSSEI'A five Poema de erroribus & peregrinatione 
Uliftis ex bello Trojano Patriam Ithacam repetentis. 

(40) Jo: Spondanus in Odyffeam Homeri lib. 22. Not. b. pag. 319. Per canto
res denicue nihil aliud intelligit Poeta quam ipfos poetas, quorum erat non folum 
verfus condere, fed etiam eos ad inftrumenta mufica decantare. Qux omnia no
ftris fxculis jam a prifca ilia confuetudine defciverunt: utrumque enim munus raro 
in uno reperias, fed mifere in varios difcerpitur, immo pene utrumque jam pro 
re ludicra, & quafi fuperflua habetur, atque in homines nihili & in fxcem populi 
cadit, quod non folum pro re honeftiffima, fed etiam facerrima & fandlffima ha-
bebatur, adeci ut piaculum effet, in eorum capita, qui ilia profiterentur fxvire. 
Itaoue cptime facit Poeta, qui tantam labem Ulyfli non inur'.t, ut manus huic Phe-
mio inferat, mediante Telemacho , qui ea de re patrem alloquitur, a quo etiam 
impetrat vitam illi prxconi Medonti. Fabricius loc. cit. n. XXII. p. %*]6. De Home-
ritti* five Rhapfodis Homeri poemata decantantibus, quos a prxmio laboris agno 
UpvySifc etiam didos conftat e fcholiis ad Pindari Nem. Od. 2. diligenter fatis ege-
runt viri dodi Jul. Cxfar Scaliger I. 1. Poetic, c. 41. Salmafius ad Solinum p. 867. 
feq. & Kuilerus Hiftoria Critica Homeri pag. 8<S. feq. &c. Ellies du Pin. Bibliot. 
Univerf. Hiflor. lib. 1. $. X. 

(41) Ger. Jo. Voffius de Hiflor. Gr&cis lib. 1. cap. 3. Herodoto etiam tribuitur li
ber de v'ta Homeri. Qui tamen an genuinus fit, nondum fatis convenit inter eru-
ditos. (Vide Xilandri annot. in Plutarch.- de Vita Homeri). Meminit ejus Stepha-
nus in Ne'cu• -TH^OS O'J H.'po£oro< '. 0>wp« g(» (Ut Herodotus, in Homeri vita). 
Mea fententia eft , non effe antiqui illius Herodoti. Fabricius loc cit.. p. 254. Alte
rius tamen Scriptoris videtur viris dodis, Tanaquillo Fabro de poetis Grxcis p. 5. 
& p. 199. ad Longin._ edit. Tollii, ubi hunc libellum non magis Herodoti effe quam 
Ciceronis aut T. Livii affirmat. 

(42) Apud Allatium loc cit. Vita Homeri Auttare incerto. Vagus ac erro pet 
urbes Poemata cantitabat. 

(43) Fabrtctus loc cit. n. IV. pag. %%j. Nihil autem ex iis, qux inde profert, 
(Gellius I. IV. c. 11.] in ifta, quam habemus Homeri vita legitur, unde Jonfius 
p. 237. Plutarcho earn falfo tribui concludit, qux etiaoi fententia eft Joaanis Rualdi 
in Plutarchi vita c. 10, 
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Mufica, e quanto in effa foffe verfato: I Pitagorici, dice 
Plutarco (44) , *Qf prima di effi Homero, fiimarono grandementt 
la Mujica , la quale e all' animo molto proporzionata , in quan
to ella e armonia temperata di diverfi principj , ^S col canto , 
t_? coi numeri non folamente P animo diffoluto raffrena , ma il 
troppo rajfrenato rilafcia , ~& allarga. Celebra le fue lodi con 
le parole delle Sirene , cosi conchiudendole : 

Pi en di diletto , *Q3 di fcienza quindi 
Si parte 

A It rove finge, che ne i conviti fi fuoni la cetra : come ap. 
preffo i rivali; 

Et la cetra, ch' i Dei volfir, che foffe 
Compagna alle vivande 

*G? appreffo : Alcinoo il fonator di cetra 
Diede principio d dilettofo verfo. 

*QS nelle nozze 
Rendea con la zampogna il fuon la cetra. 

*£•* nel vendemiare 
Giocondo verfo al fuon d' arguta cetra , 
11 giovane canto . 

*£*• in guerra fa fentire il fuono di zampogne, e di fiauti'. 
Aggiugne ancora al pianto la Mufica, ove fa che un cantore 
con la fua voce vada innanzi al lamento , per mitigare con la 
dolcezza del verfo, "€? del canto V afprezza dell' animo. Si 
sa che due fino le maniere del cantare, con voci V una , con 
injirumenti V altra ; ~& quefii o fono da fiato , o fino da cor~ 
de ; ~& che de i fuoni uno e grave, acuto I' altro. Quefie dif 
firenze ancora Homero conobbe ; onde a fanciulli , alle donne, 
*& a i vecchi attribuifce la voce acuta per la fittigliezza, 
e tenuitd dello fpirito, a gli huomini la grave in molti luo
ghi; ma in quefio fra gli altri: 

•$" offer fe al figlio , che con grave voce 
Trahea dal cor fofpiri, *^ fra le braccia 
Accolto id acuto fuon ft dolje. 

fU altrove. 
Ei grave Jbfpirando a Greci parla . 

AJfi> 

(44) Del Genio, & della Vita di Homero tradottt .» volgare da Gratia Maris 
Cratii fra gli Qpufc. di Plut. p. 1. pag. 43. 
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Affomiglia i vecchi alle cicale, che fino animali di acuta voce. 
Le corde de gli inftrumenti, le quali fono fittHi, tL** continva-
mente ft muovono, facilmente fendono /' aria ,^ *& per quefio 
rendono il fuono acuto: Id ove le groffe per il tar do moto lo 
rendon grave. Per que fia cagione Homero chiamo il flagello 
Wv-fw cioe fonante acuto ; perche effendo fittile rendeva ancora^ 
il fuono acuto. E tanto bafii haver ditto della Mufica di 
Homero. Cosi Plutarco . 

Rifcontranfi inoltre dai Poemi di Omero, come nota 
Ariftide Quintiliano (45) ,> altri fatti alia Mufica fpettanti : 
come di Achille, che folleva 1' animo fuo col canto , e col 
fuono della Cetra (46) / Demodoco che canta e fuona , ora 
muovendo al pianto Uliffe (47) , ora efprimendo il congreffo 

di 

(45) De Mufica lib. %,. p. 87. Nam & qux per hxc fit, inftitutionem in Mu
fica utiiem effe, idoneus nobis teftis eft Homerus. Etenim Achilles in lliade, cum 
procul ab animi perturbatione ob Chryfei'dem remotus elfe vellet, nihil quicquam 
amatorium canere introducitur; fed ad viriHter agendum animum evocat, veterum 
clara facinora sd citharam ruminans. Porro eorum, qui in Odyffea per Muficam 
erudiunt, alter procos retrahens turn a contumelia in Penelopen, turn ar> impietate 
eiga Ulyffem, Deorum cognatum, canit Grxcorum ob Locri iniquitatem Infortunia: 

Achivorum, inquit, reditum ille canebat 
Triftem , quo Pallas Trojana relmquere juffit. 

alter Phxacum luxuriem caftigans, & ne in folita erumpant, prohibens, vincula Mar-
tis canit ac Veneris. quod nee illi delidorum fuorum impunitatem fuerint confecuti. 
Jam vero & ipfe Ulyffes non prius fe Phxacibus cognofcendum prxbuit, quam De-
modocus & virtutem viri doaiiffet, & perfuafione modulata amorem cognofcendi 
Sapientem excitaffet. Inquit igitur ipfum adiens: 

Quin age nunc immanis equi canito decus omne. 
additque; 

Quem ftatuit fumma arce dolo divinus Ulyffes, 
Hxc enim quodammodo ad priorem fcopum refpiciunt. Illos enim, qui inique alienoj 
toros violarint, poenas luere defcribit. Videmus autem, quomodo Sapiens ex necef-
fitate^ quadam, abfque auditor um invidia, tanquam de alio quodam loquens, laudes 
fuas a Mufico recitari prius velit. Quare velut defiderantibus deinde ipfis eum co-
gnofcere, & magis perfuadet & dulcior evadit, inquiens: 

Sum Laertiades ithacus, mortalibus artes 
Ob cundas curx, nomenque ad fidera ifertur. 

(1,6) Iiitd. lib. IX. v. i8«. 
ilium autem (Achillem) invenerunt animum obledantem cithara dulcifbn*, 

(47) Odiff. lib. UX. v. 83. 
lfta fane cantor (Demodocut) cantabat inclytus . cxterftm Ulyffes 
Purpuream ingenti vefte accepta manibus fortibus. 
Et in caput traxit, obtexit autem pulchram faciem. 
Revertebatur enim Phxacas fub fuperciliis lacrymas ftillans. 
Sed quando definebat canens divinus Cantor, 
Lacryma* abftergendo, a capitc tunicam demebat, 

E* 
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_ 

di Marte, e di Venere (48) , ora fopra il Cavallo di Tro
ja ( 4 9 ) , ora.nella partenza d'Uliffe da Alcinoo (50 ) ; Femio 
pure , che canta il ritorno degli Achivi ( 51 ) . ora fupplice 
chiedendo la vita in dono da Uliffe ( 5 2 ) , ora che vien for-
zato dai Proci di cantare ( 5 3 ) , or che canta nel convito $ 
nella cena ( 5 4 ) , Furono pofcia in tanta ftima i verfi di 
Omero, che Aleffandro Magno cuftodivali il giorno con 
fomma gelofia fra le cofe fue piii preziofe , e la notte ter 
nevali fotto il capezzale infieme col fuo pugnale (55) , ed 

era 
• 

Et poculum rotundum accipiens libabat diis. 
Cxterum quando rurfus inciperet & concitarunt ut canerct 
Phxacum optimates ( quoniam obledabantur verbis ) 
Rurfus Ulyffes capite obvoluto lugebat. 

(48) Loc cit. v. 166. 
Cxterum" ipfe citharxdus cxpit pulchre canere _ 
De Martis amore, pulchreque coronatx Veneris. 

(49) Loc cit. v. 512. 
Ligneum, ingentem equum, ubi fedebant omnes optimates 
Grxcomm , Trojanis cxdem & mortem afferentes. • i 
Cecinit etiam 

(50) Loc cit. lib. 13. v. 27. 
.-. inter ipfos autem canebat divinus cantor 
Demodocus populis honoratus: at Ulyffes 
Multum ad Solem caput vertebat omnia illuftrantem 
Ire properans: jam enim cupiebat reverti. 

( j 1) Idem lib. 1. v. 312. 
Illis autem cantor (Phemius) canebat infignis_, hi vero tacit* 

•'• Sedebant audientes: ille vero Achxorum reditum canebat i 
Moleftum, quem ex Troja indixit Pallas Minerva. 

(52) Loc cit. lib. XXII. v. 331. 
Terpiades autem cantor fugit mortem nigram t 
Phemius, qui canebat cum procis neceflitate. 

(53) Loc. cit. lib. tt v. 154. 
Phemio, qui quidem cecinit inter procos vi, ideft coade. 

(54) Loc. cit. lib. 17. xi. %6o. 
Ad eomedendum, prope autem Ulyffes & divinus fubuleus 
Steterunt venientes, circum autem venit fonitus 
Citharx concavx, ipfis enim incepit canere 
Phemius . .."> 

l>. 358. Comedit autem fie quando cantor in domibus canebat. 
Quando hie ccenavit ille ceffavit divinus cantor. 

(55) Plutarchus Vita Alexandri p. 544. ex verf. Herm. Cruferi. Iliada autem vir* 
tutis bellicx & credens & appellans inftitutionem, accepit ab Ariftotele corredam, 
quam ex narthecio vocant. Earn femper cum pugione, ut prodidit Oneficritus, repo-
fitam habebat fub pulvino C. Plinius Natur. Hift. lib. 7. cap. 29. Alexander Magnus 
(etenim infignibus judiciis optime citraque invidiam tam fuperba cenfura peragetur) 
inter fpolia Darii Perfarum regis unguentorum fcrinio capto, quod erat auro gem 
mifque ac margaritis preciofum, varios ejus ufus amicis demonftrantibus [ quanda 

tx-
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era folito dire , che tali Poemi dovevano piu tofto cantarfi 
al fuono di T r o m b a , che di Lira ( 5 6 ) , tanta era la ftima 
che ne faceva. 

Della morte poi di quefto si celebre Poeta non abbiamo 
che altrettanta incertezza per rapporto al tempo , alia ca
g ione , e circoftanze della medefima, quanta ne abbiamo 
trovata nella di lui nafcita , come avverte Elia du Pin ($7) . 
Valerio Maffimo ne fcrive cosi ( 5 8 ) . La morte, che d' Ho
mero fi narra , fu ancora notabile , il quale fi crede , che mo-
tijfe di dolore , per non haver faputo folvere un dubbio , *€? 
uno enigma, propofioli da certi Peficatori. L 'autore della vi
ta d' Omero creduto Erodoto , ( 5 9 ) dopo d'aver efpofta la 
di lui permanenza in Samo , foggiunge : E quefii verf di 
poi in Samo per lunga fiagione erano da' fanciulli cantati, 
quantunque volte alia fefia di Apolline f radunavano. Comin-
ciando poi la primavera , Omero intraprefe di paffare da Sa
mo in Atene , e fio glie ndo dal lido infieme con alcuni popo-
lani , approdo ad Io, Id dove fermaronfi non gia in citta , ma 

Jul lido. Quivi avvenne che Omero fu prefb da una grave ma-
lattia , onde ufcito di nave, giaceaf nel lido ammalato e fenza 

forze . E per piu giorni fiandof ivi fermi per la difficolta di 
navigare i marinaj , fcendendo a quando a quando gente dalla 
citta , pajfavano V ore appreffo di Omero, e in udendolo ne 
prendevano grandifiima ammirazione Di quefta malattia 
Omero i fuoi giorni terminb in Io; non gia, come vogliono al
cuni , per non aver faputo Jpiegar I' enigma, ma dal morbo uc-
cifi . Morto Omero in Io, fu onorevolmente nel lido feppellito 
da' compagni fuoi e da quei Cittadini ch' erano ftati a favella-
re con effo: e lungo tempo dopo, gl' loti (quando gia la fua. 
poefia fparfafi in ogni luogo era venuta in grande onore ) quefii 
verf nel di lui fepolcro incifro. 

P_ 11 

txdebat unguenti bellatorem & militia fordidum ] imo Hercule , inquit, librorum 
Homeri cultodix detur: ut preciofiffimum humani animi opus, quam maxime diviti 
opere fervaretur. 

(56) Ger. Jo. Vojfius Infl. Poet. lib. 3. cap. 7. .. I J . Cum vero carmina pleraque 
ad tibiam, vel citharam cani foleant; carminis Homerici ea eft majeftas, ut dixe-
n t Alexander magnus, non ad citharam, fed ad tubam cani oportere. 

(57) Biblioth. Univ. des Hiftor. lib. 1. §. X. 
(58) Lib. 9. cap. 12. traduz. di Giorgio Dati pag. mihi 333. 
459) Tradu-z. di Tommafo Porcacchi ediz. Veron. t. 1. p. 222. 223. 

V 
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JI facro capo del divino Omero, 
Cui niun fu pari in celebrar gli Eroi, 
Qui fitto 7 grembo fuo la terra afconde. 

Quali po i , e quanti foffero gli onori refi ad Omero dopo 
la fua mor te , non e qui mia intenzione il fame un minuto 
rapporto . Solamente mi reftringerb a riferire quanto ne la
fcio fcritto Eliano (60) . Egli racconta , che Tolomeo Filo-
patore fece erigere un Tempio ad onore di O m e r o , con 
una di lui ftatua nel mezzo , intorno alia quale erano efpreffe 
le Citta, ognuna delle quali lo voleva per fuo cittadino . E 
il Pittore Galatone o Palatone (61) lo dipinfe in aria di 
recitare , o cantare i fuoi Poemi, e tutti gli altri Poeti in
torno a lui in atto di raccogliere i verfi , che gli ufcivano 
di bocca. 

Dopo il fin qui detto di Omero non fir a fuori di pro-
pofito if ricercare ancora del tempo, in cui egli viffe , e fe 
foffe coetaneo , o anteriore, o pofteriore ad Eliodo altro ce-
lebre Poeta antico , delle cui opere alcune fono a noi per
venute . 

Circa il t e m p o , in cui viffe O m e r o , abbiamo di certo 
ch' egli fu pofteriore alia guerra di Troja , avendone fopra 
di lei compofta la fua Iliade; ma riguardo al tempo precifo, 
in cui viffe, tante, e si varie fono le opinioni riportate dal 
du Pin ( 6 2 ) , che riefce moralmente impoffibile il poterlo 

giu-

(60) Varia Hiflor. lib. XIII. cap. XXII. Ptolemxus Philopator, extruens Home
ro templuin, ipfum quidem decore fedentem collocavit: circa ftatuam vero undique 
civitates pofu't omnes, qux certatim Homerum fibi vendicant. Galaton vero pidor 
Homerum quidem pinxit vomentem, reliquos autem poetas ea, qux ipfe evomuiffet, 
haurientes. 

(61) Jo: Schejferus in loc. fupra cit. TxxdTivv. Puto corruptum effe pidoris hu
jus nomen. Cxlius profedo lib. XXI. cap. 44. fcribit Palaton, quod jam Hartun-
gus obfervavit. 

(61) Biblioth. Univerf. des Hiflor. §. X. Quoique 1* antiquite d' Homere foit cer-
taine, il y a eu une grande variete entre les Auteurs anciens, fur le terns pre*cis 
dans le quel il a vecu. Crates dit qu' il a fleuri avant le retour des Heraclides, 80. 
ans apres la guerre de Troie ; Eratoflhene, ioo. ans apres; Ariftarque , vers la trant-
migration Ionique, c'eft-a-dire, 140. ans apres la prife de Trdie; Philochorus, 180, 
Apollodore compte cent ans depuis la tranfmigration Ionique, c'eft-a-dire, 250. 
ans depuis la prife de Troie; Euthymene dit qu' il a fleuri avant Hefiode fous Aca-
fte, 200. ans apres la prife de Troie. Archemachus eft du meme fentiment. Caf-
iius Hemina dans Gellius, 160. ans apres la prife de Troie. Cornelius Nepos, fum 

de 

I 
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giuftamente fiffare. Dai Marmi Arundeliani (63) rilevafi, 
che fiori Omero 936. anni avanti la promulgazione dell' Evan
gelic del noftro Redentore Gesii Crifto, e 3069. anni dalla 
creazione del Mondo. II P. Corfini (64) fu 1'autorita di 
Erodoto Alicarnaffeo ftabili fee ,- effere ftaio Omero 100. anni 
prima delle Olimpiadi , che cominciarono 776. anni prima 
della nafcita del noftro divin Salvatore . 

Per afferzione del citato Erodoto viene ftabilito contem-
poraneo Omero ad Efiodo : dice egli (65) Efiodo <?i 
Omero, i quali io fiimo che avanti di me vivejfero 400. anni 

P a e non 

de plufieurs Latins, i<5o. ans avant la fondation de Rome. Vellei'us dit qu'il a _te 
plus Eloign, du temps de la guerre de Troie, que quelques-uns ne croient, & qu' 
il a vecu 950. ans avant le Confulat de Vinicius, qui a e'te' Corfti I 1'an 783. dt la 
fondation de Rome. Pline, 1'an 830. de la meme epoque , dit qu'il y avoit pres 
de mille ans ecoulez depuis le temps d'Homere: Juvenal vers 1'an 850. affigne le 
meme temps. Sofibius Lacon rapporte Homere a la huitieme annee du Boi Chari-
fus, dont Lycurgue fut tuteur; ce Prince a regne 64. ans: apres lui fon fils Nican-
der 37- ans, & 1'on tient qu'en la 34. annee du regne de celui-ci, fut inftituee la 
premiere Olympiade, dans laquelle Corebus fut vainqueur, jufqu' a laquelle Era
toflhene compte 168. ans depuis la tutele de Lycurgue. D'autres difent qu'Homere 
fut peu de terns avant les Olympiades d' Iphitus, 407. ans apres la prife de Troie. 
Enfin quelques-uns pre"tendent qu'il a et_ rontemporain d'Archilocus qui a fleuri vers 
la 23- Olympiade du temps de Gyges de Lydie , 500. ans apres la prife de Troie. 

^63) Thorns. Lydiati Oxon. Annotat. ad Chron. Marmor, p. 40. 
Epoch. 29. A. M. C. 3069. ante Evang. 964. Period. 6. 109. 
A quo Hefiodus Poeta claruit anni DCLXX. . . . regnante Atheni. 

fupplem. DCLXXX. regnante Athenis Megacle. 
Epoch. 30 A. M. C. 3098. ante Evang. 936. Periodi 6. 138. 
Aquo Homerus Poeta claruit, anni DCXLIII. regnante AthenisDiosneto... 

Koti Hiflor. ad Chron. Ms.rmor. pag. 194. de tempore, quo ille (Homerus) & He
fiodus _ florjjierunt, legas notas Chronologicas Lydiati, Seldeni notas ad Canonem 
Chronicum , & eos Autores, qui a Seldeno citantur , quibus addas etiam Dominum 
Johannem Marshamum (pag. 49. & feq.), qui in Canone fuo Chronico, multa de 
utrifque Poetis e variis autor bus magna cum indufiria congeflit. 

(64) tafiici. Attici Olympics LXX1I1. an. § t. $..p. 157. Herodotus (lib. II. ) de 
Homeri ac Hefiodi aetate loquens ait. HViojVj. , /.*<' O'ptnpor iiKmm TITpetnoaioiai 
irtai Sox'.a ph irptcPvriptsr ytvia9*i, Heiiodum, & Homerum quadrineentis non am
plius annis ante me opinor extitiffe; alibique ab Hoineri nativi'ate ad Xerfis tran-
fitum pugnamque Salaminiatn 612 annos enumerat: «V * £1 O°y,»por iyinro, irat 
in i$xx.6o-i*> Mim S'Co (itXpi q-s- sdpSea, . « ^ . f a , ! - aD Homero autem nato anni funt 
fexcenti ig.nti duo ad Xerfis ufque in Grxciam trajedum. Ibi non sgeMco'o.*. fed 
vtrpcoLoo-tce reicribenuum eife viderat Scaliger ( Ad Chron. Euf. pag. 95.) Ergo Ho
merus anms 100. ante Olympiades floruiffe debuit; ut mirari certe quis poflit Dod-
veilum (DeCyciis dafert. III.) utrumque ex principibus Poetis illis ad Olymp. 
XXX. revocaffe. ' _*E / 

(<5y Trad, di Giul. Cef. Becelll lib. 2. n. 53. T. I. ediz. Veron. p. ill-.-P. Eduard. 
Corfini p..ft. Atti. T. 3. p. 157. oiimp. 73. 4. ( ante Cbrijl. an. 485.) Herod. Halicarnafs. 
«oc anao in lucem editus videtur. 



n6 Storia della Mujica. 

e non piu; 1'ifteffo pure afferifce Plutarco C^^)i &- *{***• 
fentimento , da quanto qui fopra abbiam detto , accoftanfi i 
Marmi Arundeliani. Vogliono perb alcuni , come dimoftra 
il Fabricio ( 6 7 ) , effere Eliodo piu tofto anteriore, che pofte
riore ad O m e r o . Cio non oftante Porfirio afferifce effere 
Omero anteriore ad Efiodo da 100. anni (68 ) , e Velleio 
Patercolo anni 120. (fig) . 

Qualora pero fia vera la disfida, che fi racconta feguita 
fra quefti due infigni Poeti , fara ancor fuor di dubbio vero 
che efli furono coetanei . Fanno menzione di quefto combatti-
mento , in cui fi provocarono Omero ed Efiodo colla poefia 
e col canto , Varrone e Dione , i quali lo provano da un 
Epigramma fcritto nel Tripode polio da Efiodo, che refio 
vincitore nel monte d'Elicbna ( 7 0 ) ; anzi 1'ifteffo Efiodo 
in alcuni verfi ad effo attribuiti ci afficura , che fi provo
carono cantando Inni in onore d 'Apollo ( 7 1 ) . N e parla 
pure Plutarco in quefti termini (72) • • in Calcide alle efequie 
di Alcidamante fi raunarono i pid famofi Poeti, li quali a quei 

tem-

(66) De Confol. ad Apollonium. Proximus ( Homero)- ab hoc'gloria & tempore, 
ac qui fe Mufarum profitetur difcipulum Hefiodus. 

(<5"7) Bibl. Gr*. lib. i . cap. XIII. pag. 85. & lib. II. cap. VlII. pag. 37O. 
(68) Apud Tanaquill. Fabri Vita. Poet. Gr&c verbo, Hefiodus.... Porphyrius in-

fuper exprelfe ait ilium centum ferme annos vixiffe poft Homerum. 
(6<f) Hifl. lib. I. Hujus temporis xqualis Hefiodus fuit, circa CXX. annos di-

flindus ab Homeri x t a t e . 
(70) Fabricius loc. cit. Varro quidem apud Gellium lib. I I I . c. I I . non du. ium 

effe ait, quin aliquo tempore eodem vixerint, idque ex epigrammate oftendi, quod 
in tripode fcriptum eft qui in monte Helicone ab Hefiodo pofitus traditur lib. III . 
Antholog. p. 389. & apud Dionem Chryfoftomum orat. 2. de regno ftatirn fub ini-
tium, & in certamine Homeri atque Hefiodi p. 317. 

'H<T ioS'oS lAxO-MS EXiXJWlVi TOV ydnSuxt 
fpti'co vcx-natts tif XrtXx/cTi SHOP O'ptupor 

Sic vertit Lii. Gyraldus De Poet. Hifl. Dial. 2. pag. 73. 
Hefiodus pofuit Mufis Heliconibus iftum, 
Cum cantu vicit divinum in Chalcide Homerum. 

Sequ'tur Fabricius: fed ab admiratoribus Hefiodi hoc confidum effe contendit Salma-
fius p. 869. ad Solin. 

(71) Fabricius loc. cit... . perinde ut alterum quod refertur ab Euftatio ad Iliad. 
a p. 5. & Scholiafte Pindari ad Nemeonic. Od. 2. 

EV Ai;'x^» TOTS nrp&TOv iyci xal O'ptnpot uoibbi 
yiikssipLt-' iy vtcepois vptvois pcL^avrts diilftjy . 

Sic vertit Gyraldus loc. cit. pag. -j6. 
In Delo turn primum ego, Mxonidefque poetx 
Lufimus, inque novis carmen cantavimus hymnis. 

(72) Convito de Sette Savii trad, da Marc. Ant. Gandini T. 1. pag. ix8 . 

___ " _*» I 
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tempi portavano il vanto in effer favii. Alcidamante fu un' 
huomo ben creato, et havendo per Lilante travagliato gran-
demente gli Eretriefi, rimafe in battaglia uccifi . Ma perche 
i verfi compofti da' Poeti rifpetto la concorrenza rendevano il 
giudicio avviluppato , et travagliofo ; et la riputatione de' concor-
renti Homero, et Hefiodo faceva, che gli arbitrifavano gran-
demente fofpefi, f girarono a quefii dubbii: Et Homero , come 
dice Lefiche , propofe . 

Quai cofe gia non furo, o Mufa, dimmi, 
Ne mai per effer fino ? 

Et Hefiodo rifpofi incontanente : 
Quando a / ' antro di Giove fen fpezzati 
Co' pie'fuonanti i carri dd Cav alii , 
Che ad acquifiar s affrettano la palma. 

Quindi nacque principalmente , che egli fu tenuto in grande 
ftima, et acquiftaffe il Tripode in donp. Ne fa pur men
zione altrove Plutarco ( 7 3 ) , ove dice effer la contefa della 
Poefia cofa a n t i c a . . . , . le efequie di Eolico Theffalo , et di 
Anfidamante Calcidtfe , nelle quali e fama , che Homero , et 
Hefiodo, verfeggiando, contefro infieme , 

Oltre Ja mentovata disfida , narra Plutarco la patria ed 
i parenti di Efiodo, da'quali come cugino ci dimoftra effer 
difcefo ancora O m e r o . Dice egli ( 7 4 ) : Eforo dunque Cu-
meo , nel libro , che egli in tit old delle coje di Cuma , ingegnan-
doff di provare effere fiato della fua patria , dice , che At elle ^ 
Me one , et Dio, trajfero da Cuma V origine loro, *©' che Dio 
per il molto debito , che egli haveva, andoffene ad habitare in 
Afira, che e un villaggio della Beotia j di picimeda , la quale 
ivi prefe per moglie , genet o Efiodo: et Atelle, lafiiata Cri-
teide fua figliuola fitto la protettione di Meone , nella patria 

fe ne mori ; il qual Meone fverginata la giovane, "& percio 
temendo di non venirne da fuoi cittadini cafiigato, la diede per 
moglie a Ft mio profcffor di lettere in Smirna , et aggiunge, 
che camminando ella vicino de' lavatoi, che fono a canto al fiume 
Melete , partori Homero preffo all' ifteffo fume . Varie fono le 

ope-

(73) Queflioni Convivali lib. 5. Queft. 2. trad, di Marc'Anton. Gandini T. %. 

(74) Vita di Omero trad, di Gratia Maria Gratii t. 1. p. x*\. 

Ill _ 
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opere attribuite ad Efiodo, delle quali fa fingolar menzio
ne Paufania, diftinguendo le certe dalle dubbiofe. Dice 
egli ( 7 5 ) , I popoli di Beozia ch' intorno ad Elicona hanno fox 
abituri, per certa opinione pre fa da lor miggiori, negano cH 
Efiodo habbia lafciato firitto altro poema che quello, che Ope
re fi chiama. Anzi di effe levano la invocazione delle Mufi, 
ch' e nel proemio : aftermando il principio fuo efer Id, dove 

favella delle difordie, ed una tavola di piombo mi fecero vede
re, pofta ad una font e , nella quale era fcritto quel poema ftef

fo , che s' appella Opere . Da quefta credenza molto e diverfa 
quell' altra di coloro , che molti altri volumi di verfi attribui-

fcono ad Efiodo. Cid fino quello che delle donne da lui fu 
cantato , e quell' altro che f dimanda Eee grandi : e la Teogo-
nia , e quello di Melampo indovino , e la difcefa di Tefeo , con 
Piritoo alio 'nferno , e gli infegnamenti di Chirone ad Achille, 
et in oltre affermano, ch' egli imparo l' arte dello'ndovinare da 
gli Acarnani . Della qual' arte egli fece un poema, il quale noi 
habbiam letto infieme con quelle dichiarazioni, che al fine 
d' effo fono aggiunte. Altre Opere (76 ) vengono ad Efiodo 
attribuite, che poffono rifcontrarfi in vari Autori. Due perb , 
oltre quella intitolata lo Scudo, fono per Ie mani di tut t i , 
1'una intitolata le Opere, o fia / Lavori e le Giomate, 
della quale (77 ) Cleomene il prode , Re di Sparta, ebbe ufo 
di dire cli il poema d' Omero era per gli cittadini ftuoi, e 
quello di Efiodo, per gli Iloti, cK erano i contadini. Quello 
per ch' infgnava a combattere, e quefio per che mqflrava a la-
vorar la terra ( 7 8 ) . L'altr* Opera e la Teogom'a, o Gene-
razione degl' Iddii, di cui fcrive Erodoto ( 7 9 ) parlando di 
Efiodo , e di Omero . . . . quelli furono i quali fecero a' Greci 
a Teogonia ovvero genealogia degl' Iddf, e agli fi effi Iddj die-* 

dero 

. 

(75) Paufanias Baotic cap. 31. trad, di Franc Patrici Poet. Dec. iflor. lib. t. 
p. 3J. 3<5. 

(75) Svidas Hiflor. tiuioKos. Fabricius Bibl. Gra. lib. 2. cap. 8. n. XVII. pag. 
579. Franc Patrici loc cit. 

(77) Patrici loc cit. 
(78) JElianus Var. Hiflor. lib. XIII. cap. XIX. Cleomenes Laconice fecundum 

patrium morem dixit, Homerum Lacedxmoniorum effe poetam, Hefiodura ver» 
Helotaruiti: quoniam ille belligerandi, h.c agros colendi rationem doceret. 

(79) Traduz. di Giul. CeJ. Becelii T. 1. lib. I. cap. 53. 
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'dero cognomi, e gli onori loro e le arti fepararono, e di-
fegnarono le figure . 

Sappiamo che in Grecia , come accennammo di Omero , 
fu coftume di cantare ancora i verfi di Efiodo (80) , e il 
Fabricio (81) ci dice, che erano foliti fingolarmente di cantar 
1' Opera accompagnata col fuono della Lira (82) intitolata 
i Lavori e le Giomate divifa in pa r t i , fecondo la varieta 
degli argoment i , come fecero delle opere di Omero . 

Qual foffe la morte di Efiodo, ci vien defcritto da Pau
fania (83 ) , e con maggior p.recifione da Plutarco. Un certo 
Mi Iefio , dice egli ( 8 4 ) , il quale per ragione d'hofpitio, et 
di tavola , era amico di Hefiodo , violo in Locri la figliuola 
del fuo hofpite , et fu coltu in fatto . Fu creduto , che Hefio
do haveffe parte in quefia feeleratezza, quafi al principio egli 

fuffe confapevole, et fautore in occult aria, benche non ne haveffe 
colpa et cadeffe in quel punto in difgratia , et in fifpetto 
d' ogn uno. Nientedimevo i fratelli della fanciulla coltolo ap. 
preffo il bofico Nemeo in Locride ne gli aguati, / ' uccifero in
fieme con un altro, che era in fua compagnia , Troilo nomina-
to, Tratti i cadaveri in mare, il corpo di T/oilo condotto 
nel fume Dafneo . . . . Ma il cad aver 0 di Hefiodo fubito vi-
cino a terra pigliato da una fchiera di delfini, fid portato 
al ptomontorio di Rh'io , et di Molicria *S?c. Ritrovanfi al
cuni verfi ^85) compofti in lode di quefto celebre Poeta. 

Scin-
(801 Pag. 109. 
(81) Bibl. Gra. lib. i. cap. 8. N. V. pag. 372. T. 1. Quanquam Poematis iftius 

a citharocdis per partes cecantari foliti,' partes iingulx pro argumenti varietate a 
veteribiis Grammaticis laudantur interdum fub titulis: frtUpoi-dhoyU, ir«rS'cep*t , 
v&oiyla., Xw'£f_ &c. Quem admodum partes poefeos Homericx fimiliter ab argumen-
to a^pellatas notatum a me fupra eft c. 3. num. 28. 

(82' idem N. X. pag. 374. Etiam a Rapfodis cantatum ad lyram , teftis Plu
tarchus IX. Sytr.pos. 

183 Beotlc cap. 31. Contraria etiam quxdam de Hefiodi morte narrantur. 
Nam Ganydons fiLos ob Hefiodi necem, Ctimenum & Antiphum, ex Naupado 
Molucnam confugiffe; & quod illic ob violatum Neptuni numen pcenam fufcepc-
rint, omnium hxc eadem funt fermonibus vulgata: Sed adolefcentum fororem 
quuma'ius vitiaffet, in ftupri fufpicionem falfo Hefiodum vocatum alii dixefe: alii 

itero ilium haud dubie culpa non vacaffe. 
(84) De Superflitione trad, di Marc' Ant. Gandini t. I. p. ^ 4 . 
(85) Antologia lib. 3. cap. 25. n. 16. 

Afcra quidem patria eft fegete abundans, fed mortui 
Offa equos percutientum terra Minyorum habet 

> H e -
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Scindapfo figlio di Pecila Sonatrice di Tibia, e nativo 
d'una Citta del Negroponte detta Eretria oggi chiamata 
Rocco ( 8 6 ) . Al riferire d'Ipermene fu fervitore di Omero; 
e perche egli non abbrucib il cadavere di Omero dopo 
morte, fu condannato dai Cittadini di Chio a pagare mille 
dramme (87) . Invento uno ftrumento , a cui diede il fuo 
proprio nome , chiamandolo Scindapfo , e V autore citato lo 
nomina Lirico, perche era compofto di quattro corde (88) 
a fimilitudine della Lira. Egli e verifimile , che con tale 
ftrumento accompagaffe il canto del fuo padrone . 

Riferifce Plutarco nella vita di Licurgo celebre legisla-
tore de' Lacedemoni, che ebbe occafione di trovarfi fra 
tanti fuoi viaggi in Creta (89) , . . . trovando quivi un huomo 
favio et civile, il quale f chiamava Thaleta , perfuadendoh 
con l' amicitia fia et con preghi, lo mandd a Sparta; era* 
fiimato cofiui poeta di verf lirici, di maniera che con quejla 
occafione et colore quivi efrcitava /' arte fua, ma in effetto 
poi faceva quegli ufficii , che figliono fare gli ottimi facitori 

delle 

\ 

i 

Hefiodi: cuius maxima inter mortales laus eft, 
Virorum judicatornm, in examine fapientix. 

Alcai in eund. loc. cit. n. 17. 
Locridis in nemore opaco cadaver Hefiodi 

Nymphx e fontibus lavarunt fuis," 
Et tumulum erexerunt: lade vero paftores ovium 

Libarunt, flavo mifcentes cum melle: 
Talem enim, & cantilenam fpiravit, novem Mufarum. 

Ser.ex puros guftans fontes. 
(86) Conrad. Gefnerus Onomaflic p. 153. Eretria... . oppidum eft Euboex infu-

lx . Vocabul. Lat. Ital. Edit. Taurin. Eretrius di Rocco, citta di Negroponte. 
(87) Ptolomeus Hephaflion Hiftor. lif. 6. apud Photium Biblioth. Cod. 190. Hy-

permenes ad hxc in fua de Chio narratione, Homeri famulum fuiffe refert, Scin-
dapfum nomine, huncque mille drachmis a Chiis multatum, quod herum mortuum 
r.on exuffiffet. At qui a-x.ivS'ct^v ab eo nominatum inftrumentum lyricum reperit, 
Eretrius fuit, & Pceciles tibicinx filius. 

(88) Athen&us Deipnofoph. lib. 4. cap. 25. Eft autem Scindapfus fidibus quatuor 
aptum inftrumentum, ut inquit Matron Parodus, 

Nee fub clavis appenderunt, quoniam diftentx fides erant, ^ 
Scindapfon tetrachordon, mulierifqux nihil colu fua nebat 

Hujus fie meminit & Theopompus Colophonius, hexametrorum verfuum poeta, in 
opere cujus titulus eft, Curriculum : 

Scindapfum magnum, lyrx fimilein manibus pulfans, & 
Exacuens, ex viridi novellaque myrica fabricatum. 

Vide Cafaubonum in hunc loc. 
(89: Vile di Plutarco trad, da M. Lodov. Domenichi P. *. pag. S$« 
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delle leggi. Percioche V ode fue erano certe orazioni, le quali 
co modi et co numeri loro, c'havevano in fe molta gravita 
et leggiadria , riducevano gli huomini a ubbidire e a ftare in

fieme in concordia. Con quefte ode f^nitigavano a poco a 
poco gli animi de gli huomini ; et kvandqfi dalla^ malivolenza, 
la quale effi allora ft portavano V un V altro , gli avezzavano 
al defiderio delle cofe honefte. Per la qual cofa egli in un cert® 
modo gli prepard et difpofe tutti agli honeftiffimi infiituti di 
Licurgo . Bel pregio fu di T a l e t a , che feppe fervirfi della 
Mufica , non gia per eccitare alia molltzza ed effeminatezza 
gli U o m i n i , ma con la feria e virile allettarli alia vi r tu . 
Fu coftume appreffo de' Greci , riferito da Ariftotele (90 ) , 
prima che &' introduceffe 1' ufo di fcrivere, di pubblicar Ie 
Leggi col Canto , affinche piu facilmente reftaffero nella me
moria impreffe . 

Nacque Taleta in una delle tre Citta dell' Ifola di Cre
ta , o El i ro , o Gnoflia, o Gortinia (91 ) . Narra Boezio, 
parlando de'Lacedemoni ( 9 2 ) , che appreffo loro Tahta Cre
tenfi Gortino condotto con gran pretio infegnava a Vutti la 
Difciplina de IP Arte muficale. E Pratina (93) infieme con 
Paufania ( 9 4 ) , e Marziano Capella ( 9 5 ) , che con la foavita 
della Cetra guariffe dai mali , e dalla peftilenza. Secondo 
Strabone (96^) fu Taleta inventore di quei R i t m i , o Canti

ca lene 

(90) Problem. Seel. 19. n. 28. Cur leges plerxque cantilenx appellentur? An 
quod homines prius quam literas fcirent, leges cantabant, ne eas oblivioni man-
da rent ? quod etiam noftra xtate Agathyrfis in morem eft. Ergo primas quoque 
pofteriorum cantilenarum eodem appellaverunt nomine, quo omnes fuperiores vo-
cabantur. 

(91) Jo: Alb. Fabricius Bibliot. Gr&c lib. I. cap. 35. p. 236. Nam in hoc quidem 
conveniffe videtur antiquis, quod Cretenfis fuerit ifte "I hales live Thaletas, alii vero 
patriam exiftimabant Elyron, Cnoffon alii, alii Gortynam tres Cretx civitates. 

(92) De Mujica lib. l. cap. 1. trad, manofcritta del Cav. Ercole Bottrigari. 
(93^ Pratinas apud Plutarch, de Mufic. circa fin. Et Thaletam Cretenfem , quem 

Pythii ApoIIinis oraculo accitum a Lacedxmoniis, mufica peftem turn graffantem fe-
dafte Pratinas fcribit. 

(94) De Nuptiis Philolog. lib. IX. p. I78. ex Edit. Marc! Meibomii. Thaletem 
Cretenfem citharx fuavitate compertum morbos ac peflilentiam fugaviffe. 

(95) Attic, cap. 14. Quod ipfum apud Lacedxmonios, fedata peftilentia fecit 
Thalc . 

(9.) Geograph. lib. 10. pag. mihi 331. Sic & rhythmis quos Creticos vocant uti 
docuit contentiflimis in cantilena, quorum autor Thales traditur, cui pxarxs etiam, 
ahaque ulnata iftis carmina; mukaque prxterea inftituta adferibuntur. 

• 
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Iene chiamate Cretiche, dei Peani , e di altri Poemi. Plutar* 
co perb dubita che Taleta abbia compofti Peani ; Siamo in* 
certi, dice egli (97 ) , etiandio, fe Taleta Cretefe fieriveffe Peani. 
Percioche Glauco affermando, che Taleta fuffe dopo Archiloco, 
viene a dire, aver egli imitato Archiloco nelle canzoni; e fo
lamente haverle compofie piu lunghe*. co' verf fuoi havere unita 
il numero Mar one , et Cretefe , de' quali Archiloco non s' era 
valuto; anzi ne anco Orfeo, ne Terpandro. Perche dicono, 
che Taleta cavaffe quefio dalla Mufica di flauto, che s ufava 
in Olimpo, onde acquifto nome di Mufeo eccellente. Quefto 
dubbio di Plutarco, a mio parere , non merita molto rifleffo, 
non avendo altro fondamento , che la fempiice autorita ne-
gativa di Glauco, che fa Taleta pofteriore , e imitatore di 
Arch i loco , e d'effere ftato fcrittore di Peani non ne fa pa
rola . Ma ficcome lo afferma , oltre Strabone dianzi da noi 
c i ta to , anche Porfirio ( 9 8 ) , il quale attefta , che Pitagora 
era folito di cantare i Peani di Tak ta ; cosi dobbiam cre
dere , che in realta ne abbia compofti, e per-nulla attendere 
alia dubbieta di Plutarco . Molto piu che Glauco , a cui egli 
ft appoggia, ha commeffo un folenne anacronifmo nel fare 
Taleta pofteriore ad Archiloco . Imperocche Taleta , come 
abbiamo veduto di fopra , incontrato da Licurgo in Creta, 
fu da lui fpedito in Ifparta per pubblicarvi le fue leggi > 
onde ne viene che Licurgo, e Taleta erano coetanei . Licur
go , fecondo la piu comune opinione degli Scrittori (99), fio
r i 30 anni prima delle Olimpiadi , che cominciarono per 
fentimento de' principali Cronologi (100) 776 anni prima 
del l 'Era vulgare , ficche anche Taleta fioriva in quel tempo, 

e Ar-

(97) Delia Mufica trad, di Marc' Anton. Gandini P. 2. ^.138. 
(98) Fabricius loc. eit. p. 238. Veteres Thaletis pxanas decantare folitum Pytha-

goram refert Porphyrius in hujus vita p. 21. 
(99) Fabricius loc. cit. p. 235. Nam antiquus fane fuit [Thales Cretenfis] , fed 

aequalis Lycurgi Spartanorum legislatoris. & p. 539. Tempus quando leges fanxerit 
[ Lycurgus] Lacedxmoniis, prxter Scaligerum & alios Chronologos, inquirit Joh. 
Meurfius lib. II. c. 1. Mifcellan. Lacon. nee defunt prxclari fcriptores, hoc factum 
.ajentes annis circiter XXX. ante primam Olympiadem. Vide Dodwellum in An-
nalibus Thucydideis p. 39. 

(100) P. Dionif. Petavius Ration. Temp. P. 2. lib. 3. C. I. Jac Ufferius Anna!. 
JEtas Mundi V. L. Moreri Diction, verbo Olymp. Ab. di Vallemont Elem. della Storia 
EdiZf. 6. T. 1. lib. 1. cap. 1. p. Eduard, Corfini Fafti Attici Prolegom, pag. XXVI, 
Differt. 1. Agonifl. N. Ul. 
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e Archiloco per lo contrario, fecondo Eufebio riportato dai 
Vofiio , fioriva f anno fecondo della vigefimanona Olimpiade , 
cioe 144 anni dopo Taleta (101) . E fe voghamo , fecondo 
Taziano, e Cirillo, che fioriffe nella vigefimaterza Olimpia
de , giacche il fiffarne 1'eta fua nella decimaquinta, o deci-
maottava, o decimanona Olimpiade viene dal Vofiio riputato 
affai improbabile, farebbe fempre ftato pofteriore a Talete 
d'anni 118. Ecco pertanto lo sbaglio prefo da Glauco nel 
fare Taleta pofteriore, e imitatore di Archiloco . 

Uolo^uititrntJj7ierisSBjfix*ntIIicrimBijLi/ocwS^ 

&*T- -•_• I "I % f f . fff*|ty_» 
hie JSO tem call -

I da. ner~uir Obhyuiaa-tuimerissepte-rndiscr-tmina. 

Q_a Delia 

(101) Ger. Jo: Voffius de Poet. Gr&c Olymp. XXIX. an. %. ut eft in Chronicis 
Eufebii , Archilochus, & Simonides, & Ariftoxenus, infignes habentur. Quod ad 
Archilochum Panum, Tatianus orat. contra Grxcos, & Cyrillus lib. 1. contra Ju-
lianum , referunt ad Olymp. XXIII. Verum hxc facile conciliantur, cum Candaulis 
& Gygis temponbus claruiffe dicat Herodotus. At non puto audiendum anonymum 
in Olympiadum delcnptione, qui nunc refert ad Olymp. XV- an. 1. nunc Olymp. 
XVIII. an. 1. & Olymp. XIX. an. 3. • * 

ill 
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Delia Mufica ne Sacrificj y nelle Fejle^ ne Conviti% 

nelle No^e, e ne* Funerali. 

C A P . V I I I . 

SE mai vi fu occafione, in che i Greci deffero maggior 
contraffegno della loro fingolar inclinazione, e quafi 
diro dell' ecceffivo trafporto per la Mufica , certamente 

fu quella de'Sagrificj , delle Fefte, de'Conviti, delle Nozze, 
e de'Funerali, talche convien dire, che quefto foffe quel mez
zo per cui tanto eccellenti in effa fi rendettero. Un naturaie 
inftinto dal fommo e vero Dio dato all' Uomo di riconofce-
re un principio, ed un effere, o Ente fupremo regolatore di 
tutti gli avvenimenti dell' Univerfo ( i ) , e per tale ricono-

fciu-
(i) Pfalm. 4. v. 7. Signatum eft fuper nos lumen vultus tui, Domine. Ugo Card, 

in hunc loc . . . ita per rationem fimiles fumus Deo, & Deum cognofcimus. origenes 
lib. 1. contra Celfum. Nifi omnes haberent communes quafdam de moribus regendis 
notiones in animis impreffas; etiam qui juftum in fe Dei judicium accerfunt atque 
attrahunt, illi debitam fuis peccatis pcenam declinarent. Quare nihil minim Deum, 
qux per Prophetas & Salvatorem docuit, eadem in omnium hominum animis im-
prefliife: ut Deo judicante nullus excufatione uti poflit. Eufebius C&farienf. Epifc 
Pr&par. Evang. Eximium illud, ac falutare imprimis quod Dei nomen effentiam-
que fignificat, ipfius naturxdudu, impreflifque animo per fe fe notionibus, vel divi-
nitus potius infpiratis, nemo non intelligit. Hoc enim omnes populi communi quo-
dam rationis fenfu percepere, cum id omni animo ratione & intelligentia prxdito, 
idem hujus univerfitatis artifex naturalibus quibufdam cogitationibus infeverit. 
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fciuto dai Poeti, che erano i maeftri, e gl' interpret*! della 
Religione (a ) , li conduffe a preftare un culto all' autore , e 
prima caufa di tutte le cofe . Sedotti pero e ingannati, fin
golarmente dall' efempio de' Fenicj, e degli Egizj, dai quah 
non folo apprefero le fcienze e le arti , ma la Religione 
ifteffa, adottarono alcune falfe Deita ( 3 ) , preftando loro 
quel culto, e quelle adorazioni, che al folo vero Iddio dove-
vanfi; e percio ad imitazione de'primi uomini ( 4 ) , Inni 
accompagnati dal canto, e dal fuono degli ftrumenti canta-
vano, per dar lode ai loro Dei. 

Erano i loro pubblici Sagrific), e Ie loro Fefte celebrate 
con gran pompa e diligenza, fingolarmente in Atene, la 
quale ficcome la piu dotta , e forfe la piii guerriera Citta della 
Grecia, cosi fu la piu attenta , anzi la piu fcrupolofa nel 
celebrare Ie Fefte, e i Giuochi (5) , talche giunfe 1'Apoftolo 

S. Pao-

(2) Laclantius de Falfa Relig. lib. i. cap. 5. Orpheus qui & vetuftiffimus poeta
rum , & xqualis ipforum deorum [ fiquidem traditur inter Argonautas cum Tyndari-
dis •?_ Hercule navigafle ] Deum verum & magnum , irpoTbyovov , ideft primogenitum 
appellat: quod ante ipfum nihil fit genitum, fed ab ipfo funt cunda generata . . . . 
Noftrorum primus Maro non longe fuit a veritate: cujus de fummo Deo, quem fpi-
ritum, ac mentem nominavit, hxc verba funt. 

Principio cxlum, ac terras, campofque liquenteis 
Lucentemque globum lunx , titaniaque aftra , 
Spiritus intus alit: totamque infufa per artus 
Mens agitat molem, & magno fe corpore mifcet. 

Ac ne quis forte ignoret, quifnam effet ille fpiritus, qui tantum haberet Poteftatis 3 
declaravit alio loco, dicens:_ 

Deum nanque ire per omneis 
Terrafque, tradufque maris, cxlumque profundum 
Hinc pecudes, armenta , viros, genus omne ferarum . 

(3) Petr. Dan. Huetius Demonflr. Evang. Prop. IV. cap. 8. n. 1. Cum enim Grx-
ci primxvx rerum originis notitia aliqua a Phxnicibus, & iEgyptiis effent imbuti, 
a quibus & univerfos homines Theologix fux principia petiiffe affeverat Phylo 
Eyblius, & egregios Mofaicx difciplinx fatus ab iis accepiffent, hxc puerilibus 
fabulis ad fua tempora & coxvos fibi homines accommodatis ita implicuerunt, quas 
nova fubinde figmentorum acceffione confequens xtas cumulavit, ut veritatem pene. 
totam extinxerint, in denfiflimas certe tenebras demerferint. 

(4) Idem Prop. IV. de Libro Pfalm. N. II. Certum eft jam inde a vetuftiftimis 
temponbus, ipfo etiam Noachico Diluvio antiquioribus, homines Dei prxconia, vi-
donas fuas, & fi qux fibi profpera eveniffent, hymnis, pfalmis, choris actripudiis, 
tympanis etiam, tubis, citharis, alioque mufico choragio celebrare fuiffe fftitos. 

(5) Paufanias Eliac prior. five lib. 5. Multa fane habet Grxcia, qux vel fpeden-
tur, vel audiantur cum admiratione: fed omnium accuratiffime, divinitus religione 
imbutis animis, Eleufmia initia , & Olympici ludi celebrantur. Ladantius de vero^culttt 
lib. 6. cap. 20. Nam ludorum celebrationes, deorum fefta funt: fiquidem ob natales 
eorum, vel templorum novorum dedications funt conftituti. Cafp. Banholinus de 

Tt. 
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S. Paolo ( 6 ) a rinfacciare agli Ateniefi la loro fuperftizione 
in tutte le cofe fpettanti al culto de' loro D e i . 

Che poi i Greci ufaffero il Canto e il Suono ne-' loro 
Sagrificj, e nelle loro Fefte, ella e cofa confermata da' Poe-
ti ( 7 ) , da'Filofofi ( 8 ) , e dagli Storici ( 9 ) . Cantavano Inni 
ai loro D e i , e agli E ro i , e ballavano diftribuiti in Cor i ; 
Perciocche , come afferifce Plutarco (10 ) , fecondo le tre eta, 
effendo tre le compagnie, che nelle folennitd ff raunavano infie
me , la prima, che era de vecchi, cantava in quefia gui fa : 

Giovani fummo gia Soldati arditi. 
A quefta rifpondeva quella di coloro, che erano in eta fiorita: 

Tali fiam noi , quando provar f voglia . 
E la terza de' fanciulli: 

Noi ci far em piu valorofi affai . 
Le Fanciulle parimente e le D o n n e , al riferire dello fteffo 
P lu ta rco , cantavano anch'effe nelle Fefte ( 1 1 ) . 

Se la Mufica appreffo de' Greci fu fempre in ufo nelle 
Fefte , e ne' Sagrificj, lo fu altresi ne' Conviti e nelle Ce-
ne , onde lafcio fcritto Macrobio: Le menfe di Alc inoo , e 
di Didone hanno avuto i loro Cantori con la Cetra , De

mo-

Tibiis veter. L. 2. cap. 10. P. Eduard. Corfini Fafli Attici T l . Differt. XIII. p. 189. 
Qui fingulas Deorum aras , ac templa , quae vel in ipfa Athenarum U r b e , vel in 
variis Atticae regionis Populis excitata fuerant, fimulque plurimos, facrofque r ims , 
quibus Di i , atque Heroes ftato, legitimoque tempore colebantur; praefertim vero 
Ludos, feftofque dies, qui maximo, atque incredibili fplendore celebrari confueve-
ran t , a Paufania , ceterifque Graecis Scr.ptoribus memoratos accurate perfpexent, is 
facile, ut opinor , intelliget quam merito, vereque dixerit Paufanias ipfe [ Attic, c. 17. ] 
Athenienfes in Diis colendis diiigentia , religionis ardore, Deorumque, atque Heroum 
numero nulli propemodum ex Graeciae Populis concefliffe. Certe, ut folum de variis 
illis Athenieiifium Feftis hie differam , gravifllmus audor Xenophon Athenienfes ipfos 
cum ceteris Graeciae Populis conferens nitide, diferteque teftatur quod dyven (tit 
iopras S'lirXetains "/ oi SiKhot [ De Rep. Ath. ] duplo plures, quam al i i , Feitivitates 
celebrant, ut optime proinde dixerit Maximus Tyr ius : irafTa f«wa hpriis ia AV-
T«C*, nravTol Ovp-nS'ictf [ Serm. 81. j omnia Attica plena felkvitatis, omnia hilaritatis 
fuiffe • 

(6) Ail. Apofl. cap. 17. v. -22. Stans autem Paulus in medio Areopagi , ai t : 
Viri Athenienfes per omnia quali fuperftitiofores vos video. 

(7 Euripides in Troadibus. Sophocles Trachin. Statius Thebaid. lib. 8. apud Cafp. 
Bartholinum lib. x. cap. 6 de Tibiis veter. 

(8) Plato de Leg. Dial. 3. ex verf. Ficini pag. mihi 78 j . Fuitque una fpecies 
cantus ad Deos prec.bus placandos, quos hymnos vocabant. 

( 9 ) Plutarchus Adverf. Colotem . Macrobius in Somn. Scip. lib. 2. cap. 3. 
(10) Plutarch. Laconica Inftituta. Trad, da Marc' Ant. Gandini. T. 1. p. 184. 
(11; Idem QUAJI. Gr&c. n. 3 J. 36. 



Cap. VIII. 1 2 7 

modoco , e Jopa ( i a ) . Ne 'var ; Conviti defcritti da Omero 
ne' fuoi Poemi , oltre il Ballo, vi introduce egli il Canto e 
il Suono , afferendo effere il 

Canto, e ballo, regali della Menfa ( 13 ) . 
Percio in un Convito fatto da Menelao coi fuoi a m i c i , in 
tal guifa can to ; 

Cosi quei mangiavano 
Ver lo sfogato^ grande alto palagio, 
E vicini , ed amici cittadini 
Del gloriofi Menelao, allegrandof. 
E tra loro un divin cantor cantava 
La cetera toccando; e due tra effi 
Saltatori mortali , principiando 
11 canto , f giravano nel me^zo ( 1 4 ) . 

Unirono percio al Canto il Ballo, ftimandolo cofa lingo*" 
lare , e degna di Uomo v i r i l e , e generofo ( 1 5 ) , perche 
difpone, e rende decorofi gli atteggiamenti del co rpo . E 
benche Omero defcriva i Feaci per troppo voluttuofi nell' 
ufare le Cetre, e il Ballo ne 'Convit i ( 1 6 ) , cib non prova, 
che il fine , che ebbero i Greci d' introdurre ne' Conviti il 
Canto e il Ballo non foffe per moderare ii diletto fenfuale , 
che dai c ibi , e dal vino ne riceve il corpo , e per eccitar 
1'anima alia vir tu , e al decoro ( 1 7 ) . 

OI-

(12) M.icrobius Saturnal. lib. 7. cap. i. At vero Alcinoi & Didonis menfa, 
quafi folis apta deliciis, habuit hxc Jopam, ilia Demodocum cithara canentes. 

(13) Odiff. lib. 1. trad, dal Salvini pag. 6. 
(14I Odiff. trad. fud. lib. 4. p. 4 J. 
(15) Athen. lib. 14. cap. 6. Nam & inter faltandum , & inter ambuhndum pul-

cher eft, ordinatus, & honeftus corporis habitus: contra odiofa & turpis, incondita 
& confufa per verfitas. Qnapropter, ab omni memoria hoc fi repetatur , poetx femper 
ingenuisfaltationum modos prxftiterunt, figuras depingentes, qux cantionum effent 
notx, diligenter id prxfcribentes quod virile ac geneVofum effet, quamobrem & 
hyporchemata ilia nuncuparunt. Dalecampius in hunc loc Quafi fubfultationes, quod 
fub numeris & cantionibus poetarum faltarent. 

(16) Idem lib. 1. cap. 14. Apud eundem (Homerum) voluptati dedita eft Phea-
cum vita 

Jucundx citharx , chorex , & convivia femper . 
(I-J) Plato de Legib. lib. 2. ex verf. Jo: Serrani T. 2. p. 6-jl. Convivales leges 

fint defcribendx , qux poflint eum qui vino inflammatus fpes audaciores gerit, & 
prxter id quod decet, impudentius effertur, nee vult ordinem legitimafque partes 
filentii, fermonis, potionis, cantus fervare: ilium, inqnam, eo revocare ut iis plane 
faciat contraria, debitique muneris & officii limites fibi circumfcribat: & in audacix 

il-
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Oltre i Suoni , e i Canti riferitici da Omero nel Con-
vito di Menelao , n a m egli ancora come nel Convito 
degli Dei Apollo col fuono della L i r a , e le Mufe col 
Canto (18) 

Cosi tutto quel di , quanto era lungo, 
Fino del file al tramontar mangiarono , 
iV<? fervito mancd ben ripartito . 
Non la lira eccellente, ch' avea Apollo , 
Non le Mufe cantanti, che con bella 
Voce f rifpondeano a vicenda. 

Pallade altresi, come abbiamo di fopra notato, nello 
fteffo Convito fece fn t i r e il fuono della Tibia ( 1 9 ) , Cosi 
pure il Convito de 'Proci fu accompagnato dal canto , e dal 
fuono di Femio ( 2 0 ) . 

11 coppier nelle man leggiadra cetra 
A Femio pof, che pr'ffo de' proci 
Cantava a for^a : or quefii ricercando 
Le corde incominciava un vago canto. 

E nel Convito d'Uliffe ( 2 1 ) . 
L' amabile cantore di Demodoco 
Onorato da popoli : e lui fiejfo 
De' convitati in mezzo fe Jeaere . 

Per 

illius minime confentanex locum, honeftiffimum timorem inducens, & ei quafi pu-
gn'turum opponens, ad juftitix redam rationem intromi.tat, quam verecundiatn & 
pudorem , divinum videlicet timorem, nominavimus. Athen&us Sympofi.icon lib. 7. q.S. 
Enimvero cithara antiquitus, & jam inde ab Homeri temporibus eo nomine nota 
fuit, quia focia convivii effei: ac tam diuturnam amicitiam atque fodalicium non 
convenit divellere. id modo a citharcedis petamus, ut nimios hidus & gemitus h 
carminibus eximentes, boni hominis modos & genio- indulgentibus accommodates 
fonent. Tibiam, ne fi velimus quidem, a menfa arcere licet, nam libationes earn 
exigunt una cum corona , & ubi pxani accinens divinum cultum abfolvit, fuavi 
cantu definens per aures tranfit, jucunda eas perfundens voces, qux trahquillitaten. 
ad animum penetrantem efficit: ut fi quid triltitix & curarum mero non fit difcuf-
fum, id venuftate & manfuetudine cantilenx circumventum conquiefcat, fiquidem 
modum tibia non excedat, neque nimios animo adferat motus, eil.nve exagitet at
que extra fe rapiat multitudine fonorum atque modulorum emollitum, & ad erran-
dum proclivem redditum . 

(18) lliade lib. I. pag, 22. trad. fud. 
(19) Hyginus Fab. CLXV. Minerva tibias dicitur prima ex offe cervino feciffe, 

& ad epulum deorum cantatum veniffe. 
(20) Odiff. lib. 1. trad. fud. p. 6. 
^21) Loc. cit. lib. 8. p. 124. 



Cap. VIIL 129 
Per fentimento di Filocoro (22) non fempre, come 

era loro coftume , ufarono di cantare i verfi dit irambi, di 
lor natura concitati, e tumultuofi ( 2 3 ) , ma conofcendoli 
alquanto rifcaldati dal v i n o , o invocavano il Padre Libero, 
o Apol lo , e cosi placidamente e ordinatamente cantavano. 
Per la qual cofa dal fin qui detto e chiaro, che i primi 
Uomini non per leggero e fenfual piacere ufaroao la Mu
iica ne' conviti . 

In conferma di che nota Plutarco (24) : Ne bifogna, 
che penfi alcuno , che Homero voglia fignificare, la mufica effer 
di giovamento folamente per diletto; ma f afconde in quefie 
parole un certo fentimento piu ripofio. Perche egli fa entrare 
a tempo proportionato V utilitd , *& P aj'uto della mufica: nelle 
cene, voglio dire, e ne' conviti de gli antichi. Conciofache f 

foleffe introdurre la mufica , fecondo la opinione di Ariftoffeno , 
per levar via da gli animi noftri, *Q3 per mitigare. la forza 
del calore del vino. Volendo egli intendere con quefio, che ella 
ne' conviti veniva introdotta; perche effendo cofiume del vino di 
guaftare V intelletto , *& le membra di coloro, che ne beono 
piu del dovere; la mufica con V ordine , *©' con la proportione 
li ritoma in contrario ftato, *(_? li acqueta. A quefto fine dun
que vuole Homero, che gli antichi quafi per rimedio f valeffero 
della mufica. E di fat to, ficcome il diletto che cagiona la 
Mufica a differenza di quello del bere , e del mangiare, che 
unicamente fi ferma nel fenfo, paffa piii oltre , e s' infinua 
ancora nell' anima, eccitandola a var; affetti, e paffioni , 

R co-

1 

(22) Apud Athen. lib. 14. cap. 6. Philochorus autor eft, non femper veteres, 
cum libarent, ufos fuiffe dithyrambis [ concitatis & tumultuofis verfibus ] , fed vino 
madidos, ac temulentos, & Liberum patrem fi invocarent: fin Apollinem, placi-
dS & ordinate ceciniffe. Itaque Archilochus ait: 

Bacchi regis canticum elegans dithyrambicum aufpicari fcio, 
Vmi_ fulmine percuffa mente : 

Epicharmus verO in Philodete: 
L Dithyrambum, inquit, nullum futurum, aquam fi bibas. 

Non ergo leviufculx ac mviahs voluptatis cauffa principi6 muficam in convivia 
receptam fuiffe, ut quidam arbitrantur, planum eft ex iis qux diximus. 
_ _ (23) Proclus Creflomatia apud Photium Bibliot. Cod. 239. Eft autem Dithyrambus 
incitatus, & multum furons cum faltatione oftendens, ad vehementiorefque affedus 
comparatus: ad eos prxfertim, qui illi numini [ Baccho ] funt congruentes:~ & con-
eitatus eft numens, Ik didione utitur fimpliciori. 

(24) Delia Mufica trad, da Marc'Ant. Gandini P. *. £. 145. l 



i 

ill 
• I 

C 

i 

130 Storia della Mujica. 

come fpero di dimoftrare in appreffo con una Differtazione 
a parte , cosi non fenza ragione introduffero i Greci ne' loro 
conviti la Mufica , perfuafi effer quefta mezzo molto accon-
cio per impedire i difordini , che fingolarmente dallo fmo-
derato bere fogliono nafcere; e percio non fia maraviglia, 
fe i principali Filofofi e Greci, e Latini convennero nel fen. 
timento d' Omero , che i conviti col canto, e col fuono 
celebrar fi doveffero (25) . 

Ariftotele nell'affegnare le facolta, nelle quali i giovani 
debbono effer inftruiti, fra quefte annoverb anche la Mufi
ca (26 ) , onde lafcio fcritto: Et perd Homero cosi dice: 

Come e dolce alia menfa haver Talia ? , 
E di poi nominati certi altri figgiugne , dicendo : 

Et eravi il cantor , che col fio canto 
Addolciva ogni gente . 

Et alt rove dice Uliffe: 
La Mufic' e da virtuofi fpaffo , 
Quando la lieta gente a menfa ftando 
Ode il Cantor, che V addolcifca il petto. 

L'ifteffo conferma pure Ateneo parlando dello ftato, e del 
coftume degli antichi Greci da Omero defcritto, foggiungen-
do che comandarono, che fi cantaffero da tutti i Convitati 
gl' Inni , e le lodi degli Dei (27) , affinche per loro rifpetto, 
e venerazione non eccedeffero. i limiti deli' onefto e modera^ 
t o ; imperocche cantando in lode degli Dei fi facevano i 
coftumi d' ognuno piu compofti e piu gravi ( 2 8 ) . Percio 

Elia-

(25) Athen. Deipnof. lib. 14. cap. 6 tanquam utilis etiam convivantibus arc 
mufica fit. Fuit autem, ut probabile eft, veluti lege id fancitum, primum quidem 
ut eorum qui ad fatietatem & temulentiam ediffent atque bibiffent, mederetur pern-
lantix ac infolentix mufica, qux impotentiam animi temerariam non folum cohibet, 
& mitigat, fed etiam difcuffa triftitia lenitatem affert, liberalemque Ixtitiam. 

(2<5) Politica d' Ariflot. trad, da Bernardo Segni lib. 8. cap. 3. 
(27) Plato Dial. 2. de Republ. ex Verf. Ficini pag. mihi J52 difcumbentes 

comeffabuntur ipfi & eorum filii, vini pocula fumentes coronati & deos laudantes 
jucunde. Athen&us lib. j . cap. 4. Omnis certe ad convivium hominum congreffus apud 
veteres honoris deorum cauffa fieri exiftimabatur, quos & propriis coronis, & canti
cis facris, & hymnis venerabantur. 

(28) Idem lib. 14. cap. 6. Videntur ergo multi in hominum conventibus illam 
fcientiam mufices approbaffe, quod ad motus animi fedandos profit: at prifci homi
nes confuetudine lege'que deorum hymnos & laudes in conviviis ab omnibus cantari 

juf-
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Eliano condanna i' eccedente luffo praticato nelle cene da 
Stratone e Niocle, i quali non un folo Cantore , come 
vuole Omero nel convito dei Feaci, e di Alcinoo , ma piii 
Cantori, Cantatrici, Sonatrici di Tibie , Meretrici, e Bal-
lerine introduffero (29) . Da cib rilevar poliiamo, che i pri
mi Greci non vollero foffe ammeffa ne' conviti qualunque 
forta di Mufica , ma quella fola che poteffe frenare la fmo-
deratezza nell' ufo fpecialmente del vino . 

Praticarono ne'conviti, oltre il canto, e il fuono della 
Cetra, ancor quello delle Tibie , del Trigono, e della Fifto
la (30 ) . Erano le Tibie, come nota Scaligero (31) pari ed 
eguali, e piccole, per fignificare 1' eguaglianza de'Convitati, 
e furono chiamate Parenie ( 32 ) . 

Era.Ja Menfa rotonda (33) , a fine d' evitare la prece-
denza dei pofti; e ii numero dei Convitati, al dire di Ma-

R 2 cro-

jufferunt, ut reverentia numinum, ejus quod honeftum ac moderatum eft fines non 
tranfilirent. Adjunda namque muficis numeris de diis oratione, magis compofiti 
fiiint, & graves cujufque mores. 

(29) JElianus Var. Hiflor. lib. 7. cap. 2. Strata Sidonius dicitur omnes homines 
luxu & magnificentia fuperare ftuduiffe. EtTheopompus Chius comparat ejus vitam 
Phxacum comeffationlbus, quas Homerus pro grandi fux mentis fpiritu , ut folitus 
eft, magnifice decantavit. Huic vero non unus prxfto erat cantor, qui ad cxnam 
ipfius cantaret, & ipfum obleflaret: fed multx aderant mulieres cantatrices, turn ti-
bicinx, turn meretrices forma excellentes, & faltatrices. Ambitiofe vero certabat 
etiam cum Nicocle Cyprio, quoniam & Hie cum illo. Erat autem ilia contentio de 
nulla re feria , fed de iis, qux jam dida funt. Et fcifcitantes uterque ex iis, qui 
adventabant, qux apud alterum fierent, ita uterque alterum viciffim fuperare con-
tendebat. Neque tamen in perpetuum in illis perftiterunt: uterque enim violenta 
morte interiit. 

(30) Plato Poeta Comic, apud Athen. lib. i j . cap. 1. 
Convivale jam carmen eft cantatum, 
Cottabus foras egreditur : 
Tibiis yirgo quxdam Caricos canit modos 
Convivis: aliam infuper 
Video trigonum habentem, [Trigonus Mufic-Intrum.] 
Quo numeros Jonicos illis modulatur. 

Plutarchus Sympofiacon ill. qu&ft. 6. itaque vefperam cantus occupant, chorex. 
; hymenxi, 

Comique & ccenx, & refonanti fiftula cantu. 
(31) Poet. lib. 1. cap. 20. pag. 33. Conviviales erant pares & xquales, exque 

pufillx, ad fignificandum xqualitatem conviviorum. 
(32^ Scaliger loc. cit. Has epulonum tibias zsupoivias appellabant, propterea quod 

vmum effet anima conviviorum. Jul. Pollux Onom.-.ft. lib. IV. cap. X. Segm. 80. P,a-
rcer.ci vero [ tibi A ] , parox erant utrxque , & xquales. 

_ (33) Scalig. ubi fup. Iccirco rotunda olim menfa. ne quem fibi prxlatum quif-
piam conquereretur. 

• m 
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crobio (34) ( non era minore di tre per riguardo alle 
Grazie, ne maggiore di nove per riguardo alle Mufe (35). 
Non folo le lodi degli Dei , come qui fopra abbiam detto, 
ma anche degli Eroi erano foliti di cantare (36) ; e perche 
Temiftocle, come vien riferito da Cicerone (37 ) , in un 
convito ricuso la Lira, fu percio difpregiato qual Uomo 
ignorante. 

Avevano certe cantilene, che prefero il nome da Armo-
dio , che ne fu il compofitore ( 3 8 ) . Cantarono pur anche 
certi verfi chiamati Scolii (39) , i quali cantavano o tutti 

in-

(34) Satumal. lib. i. cap. 7 convivarum hac lege definit, ut neque minor 
•quam Gratiarum fit, neque quam Mufarum numerofior. 

(35) Varie fono le opinioni circa il numero de' convitati, come fi pub vedere £> 
Plutarc SympoJ. V. qu&ft. J. Athen. lib. 15. cap. 3. 

(l6) Pindarus Olymp. Ode 2. 
Hymni regnantes in cithara, 
Quem deum , quem heroem, 
Quem virum celebrabimus ? 

Joan. Leonicerus in hunc loc. Argumentum vel faltem exordium duodecimae Odae fua 
ab hac fecunda Pindarica Horatius lib. 1. fumpfit, dum inquit: 

Quem virum, aut heroa, lyra, vel acri 
Tibia fumes celebrare Clio? 
Quem Deum ? _». 

(37) Cicero Tufcul. lib. 1. Themiftocles aliquot ante annis, quum in epulis re-
cufaffet lyram, habitus eft indodior. 

(38) AthenAUs lib. I J . cap. 14. Antiphanes in Rufticis: 
Harmodius advocabatur : Pxan canebatur : 
Magnam Jovis Scapham quidam fuftulit. 

Daleeampius in hunc loc Convivale carmen fignificat, quo Harmodius & Ariftogi-
ton tyrannicidx celebrabantur. Cafaubonus in eund. loc. Solebant, ut obfervat ibi 
fcholiaftes, in compotationibus &conviviis, carmen canere, quod vocabant Harmodii 
melos. 

(39) Athen&us lib. i j . cap. 15. De ufu carminum Scoliorum, qux in hominum 
ccetu ac convidu canuntur, & primum quidem, quod ab omnibus cantari folemne 
fuit: alterum, quod omnes certe canebant, verum circuitu quodam , ut alius alii 
fuccederet, fervato opinium convivarum ordine : tertium , cujus participes non omnes 
erant, fed quod ab iis foils recitabatur, qui eruditiores haberentur, & qui loco 
certo quodam accubuiffent. Quapropter, quia extra ordinem id fieret, neque fimul 
ab omnibus, neque a proximis continenter ac deinceps caneretur, ut alia cxoKiir 
appellatum hoc eft. Plutarchus Sympof. I. 1. Qu&ft. 1. Cantat enim fortaffe aliquis 
Scolion quod vocatur carmen, quafi obliquum fi diceres Quandoquidem ko-
lia etiam dicunt non effe genus cantilenx obfcurx conditx: fed quia primum fole-
rent cantare pxanem deo una omnes voce, laudes ipfius celebrando: deinde unuf-
quifque propriam cantilenam, accepta myrto, quam ex eo afaron appellabant, 
quam cantaret is cui tradita ea effet. Et quia deinde lyra circumlata, eruditus illud 
carmen concinne modulabatur, recufabant rudes muficx: fcolion fuit nominatum, 
quod neque facile effet, neque omnibus comune carmen. Alii myrtum non ordine 

tra-
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infieme, 0 per giro fun dopo I 'altro, o quelli fob , che 
erano piu diftinti e periti; e la materia di quefti verfi per 
lo piu erano i detti, e le rifpofte de' fette Sav; (4° ) . 

Non furono fenza Mufica anche gli Sponfali appreffo gh 
antichi Greci, al dire del lodato Omero , il quale ci defcri
ve , che nelle Nozze facevano conviti folenni, e conducevano 
per le Citta le Spofe con fiaccole accefe, cantando e fonando 
Tibie, e Cetre, come ii raccoglie da quefti verfi ( 41 ) : 

Nozze v erano, e banchetti ; 
Le Spofe dalle camere con force 
Accefe conducean per la cittade, 
E molto ne forgeva V Imeneo . 
E gfan trefcando giovan fait at or i, 
E tra lor , fiauti, e cetere bordone 
Teneano , e le donne ferme ftavano , 
Meravigliando ciafcuna, alle porte. 

Diodoro di Sicilia racconta, che nelle Nozze di Cadmo , e 
d'Armonia, che furono le prime che fi celebraffero colla 
prefenza degli Dei, Mercurio fonava la Lira, Minerva le 
Tibie, Elettra i Cembali, e i Timpani, Apollo la Cetra, 
e le Mufe le Tibie ( 4 2 ) . Anche Ovidio, trattando delle 
Nozze di Perfeo con Andromeda, ce le defcrive accom-

pa-

traditam fuiffe ajunt, fed "k ledulo in ledulum tranfmiffam: ita ut qui primus ceci-
niffet, primo in fecunda menfa earn mitteret, is primo tertix: eodemque modo 
fecundi fecundis. itaque ob varietatem & fluxuum multitudinem in circuitione Sco-
lion fuiffe didum. 

(40) Cafaubonus in cap. i j . lib. 15. Athen. Verlflimum eft quod paulo ante 
dicebatur, Scoliorum argumenta fuiffe vitx prxcepta: quin etiam exiftimamus ple-
raque_ illorum fada de feptem fapientum didis & refponfis; qux, ut probavimus ali
b i , dfroptva olimdida funt, quia moris erat ea cantare in conviviis. 

(41) Iliade lib. 18. verf. del Salvini pag. 396. Athen&us lib. 14. cap. 14. Lace-
dxmonios.. . ; uxoris adventu in nuptiis epulantes, & cum laudes fponfx virginis 
parato encomio cantaturi funt in chorea faltantes affeclx, eas circumferre. 

(4») Biblioth. Hiftor. lib. 5. p. mihi 322. 323. T. 1. Cadmus Agenoris filius ad in-
veftigandum Europam eo divertit, & particeps facrorum fadus, Harmoniam uxorem 
duxit, Jafionis fororem, non Martis filiam , ut Grxci fabulantur. Hafque nuptias 
omnium primasDeorum prxfentia celebratas, perhibent. ubi Ceres, Jafionis amore 
fucccnfa, fruges pro muneie exibuit; Mercurius Lyram, Minerva celebratum illud 
momle; peplumque & tibias; Elec.ra masnx Deum matris facra, una cum cymba
lis _& tympanis, & orgia ducentium choris, donavit. Apollo autem Citharam pul-
favit; Mufxque tibias mflarunt; ac Dii cxteri lxta nuptias acclamatione fecunda-
junt. r 
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pagnate dal can to , e dal fuono della Lira , e della Trom
ba ( 4 3 ) . 

. . . . . . e con gran dote a prefa 
Andromeda in riftor di tanta imprefa . 
Amore, ed Imeneo le faci ardenti 
Miniftrano , ed in copia eletti odori 
Saziano i fochi, e giii da gli eminenti 
Tetti pendon ghirlande , e varj fiori, 
Per tutto lire , e trombe, e lieti accenti 
S' odono , indizj di felici cori . 

Tre forta di Poemi , fecondo Proclo (44) , praticarono 
ne' loro fpofalizj i Grec i , 1' uno chiamato Imeneo da Imeneo, 
o Imene Dio delle Nozze , e che pofcia i Romani , al dir 
di Plutarco, chiamarono Talaffo , o Talafio ( 4 5 ) , e quefto 
cantavano nel celebrare le Nozze ; I 'altro Epitalamio (46) 
cantato da fanciulli e fanciulle danzando per g i ro , e col 
fuono di Tibie , e di Cetre accompagnavano gli Spoil al ta-
lamo ; e il terzo detto da' Greci Egerfis, cantato nel forgere 
dal l e t t o . 

Tan-

(43) Metamorph. lib. 4. v. 75<J. trad, di Fabio Maretti nella Raccolta dei Poeti 
anti. lat. trad. T. 16. 

(44) Proclus in Chr&flomathia apud Voffium lnflit. Poet. lib. 3. cap. 13. $. J. Hy-
rnenxus in nuptiis canebatur. Prxterea carmen triplex era t . iiriOxKaptiov a juveni-
bus , & virginibus canebatur, Sponfo, Sponfaque thaLanSum ingreflts. Quo tem
pore etiam nuces fpargebantur. Cauffam adducit, prxtqr-, alios, Muretus ad Catulli 
carmen, nuptiale: quod perperam vocant Epithalamium, cum potius fit Hymenxus: 
ut liquet ex i is , qux diximus. At xxTaKoiptncns dicebatur, cum cubitum iretur: 
tyepais , cum fponfus, fponfaque furgerent. Pollux Onomaflic. lib. 3. cap. 3. feg. 37. 
Ab. Declauflre Diclion. de Mytholog. verbo Hymen , & ThalaJJlus . 

(45) Plutarchus Qu&ft. fioman& n. 31. Cur in nuptiis canitur ifte omnium fer-
mone notus Talafius ? An a lanificio , qux Grxcis eft talafia , talafum pro talaro di-
centibus? nam fponfx introdudx vellus fubfternunt, ipfaque fecum coluin & fiffura 
importat , ac mariti januam lana c o r o r i a t , , . . . morem introduxerunt alii quoque 
Talafium accinendi, ut Hymenxum folent Grxc i . 

(4<J) Proclus Chr&flomctia apud Photium Cod. 239. Epithalamia vero novis nuptis, 
thalanium jam ingreffis, juvenes fimul & virgines tnoro aftante.saccinebant. Lud. C&l. 
Rhodiginus Lett. Antiq. lib. 28. cap. 15. p. 1569. Helenes Epithalamium cecinit Stefi-
chorus, & ab eo nonnulla mutuatus Theocritus. Jul. C&f. Scaliger lib. 3. cap. 101. 
pag. 150. Epithalamium carmen igitur eft, quo nuptix celebrantur: a ThalaiiiO 
didum . eft autem Sahapios cubiculum nuptiale primo fuo lignificatu, irupx ro 
Sdxketv afia, ^uod eft fimul genialem vitam agere. Hoc Poematis genus a Grxcis 
eft etiam yafMKiov appellatum. Dicas enim ycifjtw nuptias, irxpa TO ytvicSai a[tx. 
Idem igitur fonat_ quod & illud : Nifi mavis irapd TO yiyvxy aptx. Ejus carminis ar
gumentum confiftit e Sponfi Sponfxque deiideriis. 



Cap. VIII. "3* 
Tanto appreffo de' Greci, che de' Latini fopraftavano agli 

Sponfali Giove, e la Dea Giunone (47) -
Che poi foffe appreffo de' Greci fingolarmente in ufo Ia 

Tibia , come ftrumento da effi giudicato proprio delle Noz
ze , ce lo afferifce Euripide (48) nel defcriverci le Nozze 
di Ercole, che fposb Megara figlia di Creonte; cosi pure 
Nonno ( 4 9 ) , Terenzio (50 ) , Plauto, e fingolarmente Ovi
dio (51) ne'feguenti verfi; 

Ma appena odo le vie fremer ripiene 
De' canti d' Himeneo , vedo le fact 
Con fefiivo fplendore arder ferene : 

E le Tibie per voi cantar vivaci 
1 coniugali Car mi 

Corron le Turbe, ergon le voci al Cielo 
Ripetendo Himeneo 

Di due forta erano le Tibie che furono ufate da' Greci 
nelle Nozze , una chiamata Monaulo ( 5 2 ) , col quale canta
vano 1' Imeneo, V altra erano due piccole Tibie infieme uni
t e , e diflimili di lunghezza fecondo Polluce(53), e Scali-

ge' 
(47) Virgilius JEneid. lib. 4. v. 59. 

Junoni ante omnes, cui vincla jugalia curx. 
Dionyfius Halic apud P. Jo: Lud. de la Cerda in hunc loc. Juppiter enim & June 
funt primi conjungentes & copulantes: atque hie quidem vocatur omnium pater, 
hxc vero Zygia, quod feminam mari conjungit. 

(4S) Hercules Furenf. v. 9. 
Creon vero pater eft hujus Megarx 
Quam olim omnes Cadmei, (ideft Thebani) in nuptiis 
Tibia concelebrarunt, quum in meas 
Domos inclytus Hercules ipfam duxit. 

(49) Dionyfiac. lib. 7. apud Cafp. Bartholinum de Tibiis veterum lib. 2. cap, 12. 
OZ.V pbly cos ipoHs -ssixtTai ydptos, nxi kiyndvu 
Tlxvta'Sos aifpiyyos opoSpoos xvxbs A'Stivns , 

Scio quidem quod amabiles fint nuptix, ubi ftridet 
Panicx fiftulx confonans Tibia Minervx. 

(jo) Terentius Adelph. Aci. j . Scena 7. 
. . . . . . . . Verum hoc mihi morx eft, 
Tibicina, & hymenxum qui cantent... 

Miffa hxc face 
Hymenxum, turbas, lampadas, tibicinas. 

(Ji) Epift. Medea Jafoni v. 136. trad, del Co. Giulio Buffi Raccolta de' Poeti lat. 
con la verf. Ital. p. 132. T. 24. 

(52) Jul. Pollux lib. 4. cap. 10. Seg. *•%. Monaulus _Egyptiorum inventum eft. 
Meminit hujus in Thamyri Sophocles. Maxime vero nuptiale carmen hac canitur. 

(53) Loc cit. Seg. 80. Cantus autem nuptialis erat, duabus tibiis canebatur, 
quarum altera major, abfolyebant fymphoniam. 

I 
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gero (54 ) . Furono quefte chiamate Tibie Zigie dalla parola 
greca Zjuyoc,, che in latino fignifica Jugum, e giogo in 
noftra favella, perche ficcome il Matrimonio chiamafi per 
metafora giogo, e quefte fonavanfi nelle folennita de' loro 
Matrimonj, cosi furono dette Zigie, o fia Jugali (55). 

Ma e ormai tempo di paffare dall'allegrezza de'Con
viti , e delle Nozze de' Greci al lutto de' loro Funerali. 

Se mai vi fu Nazione folita a dare dimoftrazioni di 
pieta, e di triftezza nella morte de' fuoi, quefta fu fenza 
dubbio la Greca . Oltre alcuni riti loro particolari accom-
pagnavano ancora i Funerali de' loro Defonti con mefto 
canto , e col lugubre fuono di varj ftrumenti. 

Abbiamo in piii luoghi veduto l'anzidetto loro coftume 
di accompagnare colla Mufica i Funerali da loro praticato 
in varie occafioni, e fingolarmente per la morte di Arche-
moro , di Achille , di Lino, e d' altri. Oltre a quefto ab
biamo da Plutarco , effer fama, che Omero , ed Efiodo nell* 
efequie di Eolico Teflalo, e di Anfidamante Calcidefe ga-
reggiaffero fra di loro nel canto ( 5 6 ) , e I'ifteffo Omero ci 
defcrive f efequie di Ettore celebrate col canto con quefti 
verfi. 

e fiuol dintorno ftava 
Piagnente ; e certo tuttoquanto il giorno 
Fino al fol coricante , Ettor ploravano . 

Or poiche lo conduffero al famofi 
Palagio, il collocaro ne' fublimi 
Letti, ed appreffo affifero i cantori 
Intonatori de' lamenti , i quali 
La fofpirofa effi canzon cantavano ; 
E fofpirando eco face an le donne (57) , 

Varie forta di poetiche cantilene furono praticate nei 
Fu-

($4) Jul. C&f. Scaligar Poet. lib. i. cap. 20. Alii binas (Tibias) ajunt, junctas, 
impares: ac placet omen conjugii fpecie. 

(J5) Apuleius Metamorphof. lib. 4. pag. mihi 138. Et fonus tibiae Zygix muta-
tur &c. Julian. Floridus in hunc loc. Nuptialis, jugalis: tfiyios xvxos, Grxcis. 

(56) Sympofiac. lib. V. qu&ft. 1. trad, di Marc' Ant. Gandini T. 1. p. *.$• 
(57) lliade trad, del Salvini lib. 14. pag, 517. j i§ . 
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Funerali; V Elegie, con cui efprimevano i Greci la mefti-
zia ( $ 8 ) , come afferifce Orazio (59 ) : 

Ni?' verfi difugal le mefie cofe 
Furon prima introdotte . . . . (60) 

Cosi pure certi lugubri canti chiamati Monodie (61) , e 
mentre veniva abbruciato il corpo del defonto nel rogo, 
certe canzonf lamentevoli dette Nenie ( 6 2 ) , inventate dai 
Frigi, le quali accompagnate erano dalle Tibie, e col tem
po divennero goffe e rozze canzoni cantate da certe Donne 
chiamate Prefiche prezzolate per piangere, e lodare i Mor-
ti (63) . Nel celebrare le efequie praticarono. una forta di 
Poefia detta Epicedio (64) in lode del defonto ; come anche 
altre canzoni lamentevoli intitolate Threni, che dicono in
ventate da Lino (65) . Fu pure in ufo V E pit a fio (66*) folito 
fcriverfi fopra il fepolcro., in cui compendiofimente venivan 
efpreffe le gefta del morto . In fine celebravano ogn' anno 
nel giorno della morte i Parcntali. ( 6 7 ) , che defcritti ci 

S ven-
(58) Vojfius Infi. Poet. lib. 3. cap. 9. .. 2. Nomen elegis eft a flebili lugentium 

fono, qui crebro I I Ki\ynau>. Nempe quia carmen hoc convenit funeribus. Ovid. 3. 
Amorum Eleg. 9. 

Febilis indignos, Elegei'a, folve capillos. 
Ah nimis ex vero nunc tibi nomen erit. 

(59) Horat. de Arte Poet. v. 75. 
Verfibus impariter jundis querimonia primum. 

(60) Trad, di Franc. Borgianelli p. 15. 
_ (61) Scaliger Poet. lib. i. cap. 50. pag. $2. Monodia didus cantus lugubris ulu 

potius quam ratione. 
(6z) Idem loc. cit. Neniam vero inventum ajunt Phrygum: cuius rei meminerit 

Hipponax. Olophyrmum quoque numerant inter poemata qux a lugentibus aut ali
qua fortuna mceftis canerentur . Qux ad rogum dicerentur, erant Nenix . Feflus Nx-
nia eft carmen, quod in funere laudandi gratia cantatur ad tibiam. -

(63) C. Lucilius in Pr&fica lib. 2 2. 
Mercede qux condudx flent alieno in funere prxficx, 
Multo & capillos fcindunt & clamant magis. 

(64) Scalig. loc cit qux in exequiis, quum jufta perfolverentur, Epicedia.' 
Proclus apud Voffium lnfi. Poet. lib. 3. c. 13. §. 5 Epicedium, pofito cadavere, 
m concelebratione funens recitatur. .. 

(6') Scalig. ubi fupra p. 51. Threni autem fonant Latine ludus Ajunt 
primum Linum poetam Threnos feciffe. 

{66) Voffius Inft. Poet. lib. 3 cap. 21. $. 2. EtriTatpiov faxx fie vocatur vulgo, 
quia lnfcribitur toi T$ Tcitpa,, in fepulchro. Sed ufitatius antiquis iiriTatpios Kayos, 
Oratio five fermo fepulcrahs nominabatur, qui diceretur ad tumulum , five fepul-
chrum . Ut hqueat, vocem. -vtrxipi-s natura tea non minus orationi folutx convenire. 

• 6f Lui. C&l. Rhodigmus Lett. Antiq. lib. 17. cap. 21. pag. 934. Parentationes 
Grxci UTtpt^fiXTx yocant. Ovid. Trift. lib. 4. Eleg. 10. v. 87, 

Fama parentaies fi vos mea ccntigit umbrx. 
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vengono da Virgilio (68 ) , e fingolarmente da Ovidio nei 
feguenti verli (69) : 

Fu quefto modo di fagrifcare 
A noi portato dal pietofo Enea , 
Ed infgnato a i popoli Latini, 
Mentre cli ei porfie con pietofia mano 
I fieri doni ogn anno al morto padre . 
Ma perch' un tempo furono i Romani 
Sol alle guerre intenti, gia lafciaro 
Di placar V ombre , ne tennero conto 
Dei giorni Parentali (fono detti 
Quefti giorni cosi, ne i qua' facciamo 
AW anime dei padri, e di quegli altri 
Noftri, che fino morti d' anno in anno 
L' ufate cerimonie ) (70) . . . . 

Dal fuono di alcuni ftrumenti, fingolarmente delle Ti
bie (71) accompagnati furono i Funerali, benche Euripide 
ammettendo il folo canto funebre, voglia che affatto ne 
liano sbanditi gli ftrumenti ( 72 ) , al qual intendimento fi affa 
quanto trovafi regiftrato nelle fagre carte, effere la Mufica 

nel 

(6%) JEneid. lib. J. v. 1,6. 
Annuus exadis conpletur menfibus orbis, 
Ex quo relliquias divinique offa parentis 
Condidimus terra, mxftafque facravimus aras. 
Jamque dies (ni fallor) adeft, quem femper acerbum, 
Semper honoratum (fie di voluiftis) habebo. 

#9) Ovid. Faftor. lib. %. 
Hunc morem iEneas pietatis Jdoneus audor 

Attulit in terras, jufte Latine, tuas. 
Ille patris Genio folemnia dona ferebat, 

Hinc populi ritus edidicere pios. 
At quondam, dum longa gerunt pugnacibus armis 

Bella, Parentales deferuere dies. 
(70) Trad, di Vine Cartari Raccolta degli anti. Poet. Lat. trad. T. a j . pag. Ijf. 
(71) Philet&rus apud Athen. lib. 14. c 8. 

Fulchrum eft, 6 fumme Jupiter, mori in funere canente tibia. 
(*jx) Alceflis v. 42*. nella morte della conforte cos) il Poeta fa parlare AdmtUi 

Sed (hoc enim cadaver efferam) 
Adefte, & una per vices canite 
Lugubre carmen inferorum implacabili deo. 

Tibiarum vero ne per urbem, neque lyras ftrepitus 
Sit, duodecim integris menfibus. 



Cap. VIII. 139 
nel lutto tin* importuna narrazione ( 7 3 ) , Cib non oftante fic
come tanto dalla Storia Sagra , che dalla Profana fappiamo 
efferfi accompagnate le Efequie col canto e col fuono; cosi 
e d'uopo il dire, che il poeta Euripide abbia parlato di que
gli ftrumenti, che movono all'allegrezza , e al diletto, e 
non g'a di quelli, che per fe fteffi mefti, e con arte adoperati, 
eccitano alia triftezza, e al duolo. In fatti i Greci, e i 
Latini Scrittori parlando fu tal propofito, danno gli epiteti 
al canto, e agli ftrumenti, di mefto, lugubre, orribile, 
lamenrevole, ftridolo, e confimili (74)- Percio Stazio (75) 
defcrive il lutto per la morte di Archemoro accompagnato 
dal rauco fuono del corno: 

Gia due pire , e due AI tar i eran cofirutti 
Del pari a' Numi, ed al Fanciullo efiinto _ 
Quando con grave fuon ritorto corno, 
Qual e de Frigi lagrimevol ufo 
Nell' efequie de teneri Bambini, 
Die fegno al pianto . Pelope primiero 
Infegnd V fagro rito , e 7 me fio car me (76) . 

E qui con Lattanzio Gramatico ( 7 7 ) , e Servio (78) 
dobbiamo diftinguer due forta di Funerali ; 1' una per li 
maggiori d' eta, in cui ufavano le Trombe lunghe, che per 
fe fteffe rendevano un fuono grave e tetro ( 7 9 ) . L' altra 

S 2 per 
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(73) Eccli. cap. 22. v. 6. Mufica in ludu importuna narratio. 
(74) Jul. Pollux Onomafl. lib. 4. cap. 9. Segm. 73. 
(7J) P. Papinius Statius Thebald. lib. 6. v. 118. 

Jamque pari cumulo geminas, hanc triftibus Umbris, 
f Aft illam Superis, xquus labor auxerat aras, 

Cum fignum ludus cornu grave mugit adunco 
Tibia, cui teneros fuetum producere manes 
Lege Phrygum moefta. Pelopem monftraffe ferebant 
Exequiale facrum, carmenque minoribus umbris 
Utile 

(*]6) Trad, di Selvaggio Porpora raccolta de' Poeti Lat. trad. T. I. pag. 307. 
(77) Apud Cafp. Bartholin, de Tibiis Vet. I. 2. cap. I J. Jubet religio , ut majo-

ribus mortuis Tuba, minoribus Tibia caneretur. 
(78) Servius in lib. V. JEneid. Virgil, v. 139. Inde ubi clara dedit fonitum tuba &c. 

Sed fciendum majons xtatisfunera ad tubam folere proferri. Perfius, Hinc tuba 
candelx. Minoris vero ad tibias: ut Statius de Archemoro : Tibia enim teneros 
folitum deducere manes. r 

(79) Virgilius JEneid. lib. 8. v. 516. 
Tyrrhenufque tubx mugire per xthera clangor. 

Ser-
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per li Fanciulli accompagnate da piccole Tibie, il fuono 
delle quali e acuto e deboie (80). Furono inventori di que
lle Tibie, al dire di Polluce (81), i Frig;, da'quali prefero 
il nome di Tibie Frigie. Paffarono pofcia le fuddette Tibie 
ai Popoli della Caria , perloche chiamate furono Tibie Carl* 
che (82). Ebbero in oltre un'altra fpecie di Tibie un palmo 
lunghe, chiamate Gingrine ( 8 3 ) , la voce delle quali era 
corrifpondente a quella delle Oche ( 8 4 ) , e il fuono fimile 
a quello delle Tibie Cariche ( 85 ) ; fcrivono ancora Ateneo e 
Polluce chiamarfi Gingrine, perche dai Fenicj venivano ufa-
te nelle Fefte di Adone, il di cui nome in lingua Fenicia 
chiamafi Gingri (86) . Era Lidio il Tuono o Modo, in cui 
cantavano e fuonavano le Tibie , tuono per fe fteffo querulo 
eEJamentevole, e percio fcriffe Apulejo , che il fuono della 
Tibia Zigia di fua natura feftevole , praticato negli Sponfali, 
come poc' anzi abbiam veduto, fi mutava ne'funerali nel 
querulo Modo Lidio ( 8 7 ) . In fine eranvi ancora adattate 

ai 
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Sufcipiunt: iterum atque iterum fragor intonat ingens. 
Tropertius lib. 4. Eleg. ult. v. 9. 

Sic moeftx cecinere tubx 
(80) Jul. C&far. Scaliger Poetic lib. 1. cap. 20. p. 33. Attulere ad Monodias 

Grxci eas (Tibias) qua.s**rxpxrp>iTov< dicebant, acutum & infradum fpirantes. Erant 
Funerales: erant Conviviales. & pag. 3 1 . . . pufilla tibiola fono acuto, ad monodias. 
Eofdem quoque Cares lugubrem illam, quam Phryges invenerant, funeribus adhibuiffe. 

(81) Pollux Onomaftic lib. 4. cap. io. Segm. 75. Fertur etiam, Phryges Tibiam 
lugubrem inveniffe. 

_ (82) idem loc. cit qua (Tibia) ab ipfis (Phrygis) accepta, Cares utuntur. 
Tibix enim cantus, quo Cares utuntur, lugubris eft. 

(83) Athen. lib. 4. cap. 13. Gingris ufos fuiffe Phoenices Xenophon tradit, nem
pe tibiis palmum longis, ftridulum fonum ac lugubrem edentibus. 

(84) Cajaubonus in Athen. loc cit. Feftus deducit a verbo gingrire, quod de 
anferibus proprie ufurpatur. etiam Grxci xmi^Hr de tibia canentibus dixerunt, ut 
fcribitur in XIV. Hebreorum "1101" quidam expofuerunt anferem. inde yt.ylpos & 
yiyipii^Hv . T3 ff mutatum in y. ficut in aliis multis. 

(85) Pollux loc cit. Eft & quxdam tibia, Gingras, lugubrem & flebilem vocem 
fundens, Phcenicea quidem, juxta inventionem, Mufx vero Caricx perfimilis. 

(86. Athen&us loc cit.... quibus [ Tibiis ] & Cares mortuos lugent, nifi forte 
Caria Phcenice vocata eft, ut apud Corinnam & Bacchylidem legimus: Sunt autem 
fie appellatx illx tibix a Phoenicibus, ob lamenta quibus Adonin deflent. Vos enim 
Phoenices, ut refert Democlides, Adonin Gingren nuncupatis. Pollux loc cit. Sed 
Phoenicum lingua Adonim, Gingram vocant. & ab hoc tibia nomen defumpfit. -

(87) Cafp. Bartholinus de Tibiis veter. lib. 2. cap. 15. Querulus Lydii modus 
Terali Tibia cantatus funeri conveniehat, ex Apulejo lib. 4. Miles. & fonus Zygix 
Tibix, mutatur in querulum Lydii modum. Ita ex Ariftoxeno tradit Plutarchus 
lib. de Mufica primum Olympum funebre Tibia carmen in funere Pythonis Lydio 
ritu ceciniffe. 
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al lutto certe Tibie chiamate Paratrete, il di cui fuono era 
praticato fu gli acuti, e lentamente (88). 

Chiuderemo il prefente Capo coll'efporre il fine, che 
ebbero i Greci, fecondo Plutarco (89), in accompagnare il 
Lutto col canto e col fuono; dice egli: Le canzoni funebri 
e 7 piffaro al principio cdmmovono V animo, *& invitano a 
piangere; nondimeno dapoi fattolo divenir pietofi, levano a 
jpoGQ a poco, *C* annullano il dolors (90. 

Ji.i-ia.-ri •t7ie-rurrthi-bert±esZBrorniujTL pa.- trem cancL-mus at-rtCL - - mus 

m mm 5&r 
me- rum 6ioen:c&s ZBro-mi - um jpittrem ca, - 7VZ- - • - - Trmscananius 

Delle 
1 1. mi I ' I " » » 

(88) Pollux loc tit. Segm. Si. Paratretx (Tibia) ludui convenicbant, acute 
IE lente inflatx. 

(8?) Sjmpof. lib. 3. Qu&ft. 8, trad, du Mar?Ant. Gtiodim. 

http://Ji.i-ia.-ri


Delle Care, e Giuochi Muficali* 

CAP. IX. 

SE moftrarono i Greci nelle loro Fefte, e ne'Ioro Con. 
viti quanto veemente foffe Ia loro paffione per Ja Mufi
ca , non minor prova ne diedero ne'Ioro Giuochi, anzi 

io penfo che quefti lpecialmente foffero a loro gli ftimoli 
piu fbrti per darfi con tutto 1' impegno ad apprenderla, per 
cui pofcia fi rendettero in effa cotanto celebri, ed eccellenti. 
Ed in vero, chi non sa quanto, non gia V invidia, e la 
paffione cieca , ma f emulazione, e il giufto e retto defiderio 
della gloria abbiano in qualunque tempo giovato ail' accre. 
fcimento , e perfezione delle Scienze, e dell'Arti? 

Fra i molti Giuochi da lor coftumati quattro fe ne con-
tano piu celebri , e rinomati, e quefti furono gli Olimpici, 
i Pittii, i Nemei, e gl' Jftmici ( i ) . Oltre a quefti ve ne 
ebbero altri notati da Lodovico Celio JRodigino ( 2 ) , cioe 

io 

(1) Pindarus Olym. Pyth. Nem. Ifthm. Paufanias Region. Vet. Gr&c Defcript. Ab. 
Bannier Mytholog. P. Eduard. Corfini Differt. Agunift. Tafti Attici. 

(a) Lech Antiq, lib. 13. cap. 30. p. 714. Sunt apud Grxcos, qui -odo ftatuunt 
certamina: Stadium, Diaulum, Dolichum, Hoplitem, Pygmen, ideft Pugilatum, 
Pancratium, Palen, ideft Ludam, & Halma, ideft Saltum. 
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Jo Stadioy il Diaulo, il Dolico, 1* Oplite ', il Pugilato, il 
pancrazio, la I<tfta, e il JWto, e altri riportati da varj 
Autori antichi, e moderni. Noi qui non tratteremo fe non 
di quelli fpettanti alia Mufica, lafciando al Lettore la cura 
d' inftruirfi degli altri, che trovera defcritti da tanti celebri 
Scrittori colla notizia del come, del quando, e del motivo 
per cui furono inftituiti. Servira per tanto quefto Capo a 
dar contezza de' Giuochi della Mufica, f ufo de' quali fu 
appreffo de'Greci molto antico ( 3 ) , e a mettere in vifta 
tutti coloro, che in quefti fegnalaronfi col reftarne vinci
tori , e quindi agevol fara il comprendere quanto eccellenti 
foffero i Greci in quefta fcienza. 

E primieramente confiderar dobbiamo la Mufica de' 
Giuochi e per rapporto al canto, e in riguardo al fuono . 
II canto alle volte era folo, e alle volte dagli ftrumenti 
accompagnato, fingolarmente dagli ftrumenti da corda, ftan-
tecche , come fu di gia accennato ( 4 ) , i Poeti chiamaronfi 
Lirici , quelli cioe, che accompagnavano il canto de' loro 
Poemi con la Lira. 

Gli ftrumenti fi riducevano alle Cetre, o Lire, alle 
Tibie, alle Trombe, e alle Buccine. Se alcuna volta il canto 
era folo, io penfo andafle quafi fempre con la Poefia unito, 
giacche, come fr diffe di fopra , il Poeta per lungo tempo 
profegui appreffo de' Greci a cantare colla fua voce i proprj 
Poemi. La Cetra, o fia Lira, o accompagnava il canto, o 
era fola ; cosi pure le varie fpecie di Tibie . Suppongo pero 
che la Tromba , e la Buccina fi fuonaffero da fe fole, non 
effendo verilimile, che ftrumenti di un fuono tanto forte 
accompagnaffero il canto, fenza opprimerlo, e ridurlo a 
non diftinguerfi dagli Uditori. 

Avanti perb d' innoltrarci a trattare diftintamente de' 
Giuo-

(3) Paufanias Meffenic. cap. 33. Ludos etiam prifcis temporibus Muficos infti-
tutos fuiffe, & aliunde, & ex Eumeli verfibus licet conjicere, quos in Delum pro-

Grata etenim femper tibi, Jupiter incola Ithomes, 
Mufa fuit, puro qux gaudet libera cantu. 

yidetur ergo mihi Eumelus & verfus ipfos feciffe, & muficum certamen a Meffeniis 
Hiftitutum noffe. 

{4) Cap. 6. pag, U. 87. 
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Giuochi di Mufica, e de' Vincitori ne' detti Giuochi, non 
fara , fe mai non m' avvifo , fuori di propofito if riferire Ie 
cautele ufate precedentemente a tali Giuochi, il Magiftrato 
che prefiedeva , le diligenze ed attenzioni praticate, accioc
che non fuccedeffe alcun inganno , e 1' onore , e il premio, 
onde veniva decorato chi reftava vincitore. 

Eravi una fabbriea appartata, che Paufania chiama Hel-
lanodicezon, nella quale , quelli che prefiedevano ai Giuochi 
abitavano per dieci rnefi continui precedenti ai Giuochi ( 5 ) . 
Era premura di tal Magiftrato di efaminare, e di far offer
vare efattamente ogni legge in tali combattimenti e gare 
prefcritta . Facevano , dice 1* Ab. Rollin ( 6 ) , ne' Ginnasj una 

fpecie di noviziato per dieci mefi, affine di perfizlonarfi con 
un afftdua fatica in tutti gli efercizj, alia prefnza di quelli 
ch' erano tratti dalla curiofitd, o dall' ozio a tal forta di fpet-
tacolo. Ma quando avvicinavaf la celebrazione de' Giuochi Olim
pici , f raddoppiavano le fatiche degli Atleti che vi dovevano 
comparire. Prima di effere ammefti a combattere, era d' uopo 
che facefero ancora altre pruove : quanto alia nafcita , non era-
no ricevuti che i Greci i quanto ai cofiumi, dovevano effere 

fenza taccia; quanto alia condizione, bijognava effer libero. 
Non ammettevafi alcun forefiiere tra quelli , che dovevano com
battere ne' Giuochi Olimpici ; e quando Aleffandro , figlio di 
Aiminta Re di Macedonia fi prefentd per contendervi il premio, 
i competitori fenza alcun rifpetto alia dignitd reale fi oppofero 
tofio, perche non foffe ammeffo , confiderandob come Macedone, 
e in confeguenza come barbaro e come forefiiero; coficche egli 
non pote frfi accettare da quelli, che prefiedevano ai Giuochi, 

fe non dopo aver provato, che la fua cafa era originaria 
d' Argo. Quelli, che prefiedevano ai Giuochi, erano appellati 

Ago-

(j) Paufanias Eliac. Pofter. cap. 24. Secundum hanc porticum ad forum acce-
cfcnti, ad lxvam , circa ext.emam porticus partem , eft Hellanodicxon , medio calle 
a foro divifum. In eo perpetuos decern menfes habitant ludorum p xfedi, totumque 
illud tempus in cognofcendo de legum confervatoribus, omnique agonali jure confu-
munt. fcideric Sylburgius in hunc loc. (ludorum prxfedi) ii qui ad ludorum prx-
feduram font deledi; totoque co tempore a legum confervatoribus (quos nomophy-
lacas appellant) edocentur de omnibus, qux in ludorum celebratione fieri ab etf 
convenit. 

(6) Ster. Antic. T. J. lib, 10. Artie 3. §. 1. 

I 
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Agonoteti, Atloteti EUanodici . Effi ferivevano fopra _ un re
giftro il nome , e 'I paefe degli Atleti, che, per cost dire , ar* 
rolavanf; e nell' aprirfi de' Giuochi, un Banditore pnhblicava 
quefti nomi. Facevafi dar loro giuramento di offervare reli-
giofiftimamente tutte le leggi prejcritte in ogni forta di com-
battimento, e di non far cofa ne. direttamente , ne indlretta-
mente contra I'ordine , e la regola fiabilit a ne'Giuochi. EranO 
ajfolutamente vietati ai combattenti l'inganno , V artifizio , e 
V aperta''violenza ; ed era sbandita da que' combattimenti la maffi
ma , alt rove si generalmente ricevuta, che poco import a vincere 
il nemico coll' inganno o col valore. 

Percio che riguarda 1'onore dei Vincitori, niente di piu 
celebre v 'era nella Grecia di quefti Giuochi, fopra tutto 
degli Olimpici ( 7 ) . Tutta la Cronologia, e i principali avve-
nimenti ad effi riducevanfi ; erano la principale attenzione, 
e 1' occupazione piu fingolare delle perfone diftinte o per 
nafcita , o per le loro virtuofe azioni , e fpecialmente della 
Gioventu. ConcorrevanO a folia, non folo i Greci, ma an
cora quelli de' vicini paefi per efferne fpettatori, e niuna 
cofa era con piii magnificenza celebrata, quanto quefti Giuo
chi ( 8 ) . Erano tanto ftimati e diftinti i Vincitori , che nelle 

T ra-
1 . i i n n 

(7) P. Eduard. Corjini Dijferlat. Agonift. Olympia Differt. I. pag. I. 
E.-T Ki9htt yupvsp Si Certamina narrate 
E\ - N «/ , iptKov ii7op , Cupis, care anime mi,' 
MmiiS' dxlti CTKCWH Ne amplius Sole contempleris 
A\\o daXirvo\ipov Aliud fplendidius 
EV aptipu <fumiv drpov Interdiu lucens aftrum 
TZ'priuHs . 7 d'S{pos. Per deferturn aether; 
_vW 0\v[mUs h'y&m Nee Olyropico Certamine 
Qiplipov avcfdaipitv . Praeftantius aliud dicemus. 

Ita Pindarus [Olymp. I. ver. 5.] optime, elegantiflimeque maximam Olympicorura 
Ludorum gloriam , atque praeftantiam expreffit: cumque Hieronicas, aut vidores 
illos, quos in celeberrimis quatuor Graeciae Ludis, Olympiis nimirum, Pythiis, Ne-
meis, atque ifthmiis virtutis ardor, palmaque nobilis Terrarum dominos evexerat 
ad Deos, aureis carminibus celebrandos fufciperet, non aliunde fibi, quam ab Olym-
picis, incipiendum effe putavit. 

(8) Ratal. Comes Mytholog. lib. j . Conveniebat igitur ex univerfa Grxcia ingens 
ad certamina partim fpe v idor ix , partim fpedandi defiderio, multitudo: ubi poft 

. perada certamina de rebus civitatibus utilibus, & ad falutem , vel gloriam totius 
Grxcix fpedantibus confultabatur. Ab. Banier. Mytholog. lib. 8. T. 8. pag. 96. 97. . . . 
en un mot , ces Jeux faifoient la principale attention & 1'occupation la plus ordi-

* 
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radunanze, e affemblee venivan loro ceduti i primi pofti, 
ed in loro onore erigevanfi Statue ( 9 ) ; facevano a gara i 
Poeti nel lodarli coi loro Poemi, e ne abbiamo un evidente 
prova dalle Ode del celebre Poeta Pindaro in lode de' Vin
citori compofte. Sopra tutti perb dee prevalere il fenti
mento di un imparziale de'Greci perche Romano, cioe di Ci
cerone , il quale afferma , che fembrava pari 1' onore di un Vin-
citore ne' Giuochi Greci a quello di un Confole Romano (10), 
e che era quafi maggiore , e piu gloriofo del Trionfb dei 
Romani ( n ) . Cosi pure efalta i Vincitori il Poeta Orazio, 
quando dice, che : 

nobil Palma. 
Ergon a i Numi Onnipotenti un Alma (12) 

e che 
O s'erge Quei, che divi in patria adduce 
__,' Elea celebre palma , 
O pur fe loda un' Alma , 
Che in lottar, in giofirar chiara riluce, 
E fe offre lor co' carmi 
Pregio miglior di cento Statue in mar mi (13) • 

Se tale e tanto perb era 1* onore che veniva preftato 
da tutta Ja Grecia ai Vincitori, inferiore di gran lunga 
era il premio che ne riportavano. Ma i Greci che piu 
afpiravano alia gloria, che all' utile e guadagno, quanto 
ambivano quella, altrettanto difprezzarono quefto, ficche 
era if premio de' Vincitori una corona di fbglie, o di 
Ulivo felvaggio ne'Giuochi Olimpici, o d'AUoro ne'Pitici, 
o di AppTo verde nei Nemei, o di Appio fecco negl' Iftmi-

ci 

(9) Xenophanes Colophonius apud Natal. Comit. loc cit. cap. I. 

Huic dabitur fedes inter certamina prima. 
Impenfa hinc illi publica vidus erit. 

Ex urbe accipiet mox munera plurima, opefque 
Atque hxc vel celeri confequeretur equo. 

(10) Tufcul. Qu&ft. lib. 2. n. \%6, Sed quid hos, quibus Olympiorum vidoria 
Confulatus ille antiquus videtur?' 

(11) Pro El'acco, num. 24. Olympionicam effe- apud Grxcos prope majus 
fuit & gloriofius, quam Romx triumphaffe. 

(12) Ode 1. lib. I. trad, di Franc. Borgianelli. 
(13) Ode x, lib. 4. trad, dello fteffo. 
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ci ( 1 4 ) , Ecco come i Greci difprezzando ogni Iucro ambi-
vano 1' onor folo , talche Tigrane , uno de' Capitani piu confi* 
derabili dell' efier cit 0 di Serfie , avendo udito parlare di cid, che-
formava il premio de' Giuochi della Grecia, fi rivolfe verfo 
Mardonio che comandava T efiercito, ed efilamd forprefo dallo 
ftupore: ahCieli I con quali uomini andiamo noi a combatterel 
Infenfbili all' inter effe, non comb at to no fie non per la gloria ( 1 5 ) . 
Veduto tutto c i b , che precedeva i Giuochi de' Greci , e 
1' onore , e il premio che ne riportavano i Vincitori , ripi-
glieremo ora il noftro Trat tato de' Giuochi di Mufica , e de' 
loro Vinc i to r i . 

N o n v'ha dubbio, che fra i Giuochi da'Greci introdot
ti , non aveffero luogo quelli della Muiica , come dimoftrato 
abbiamo, parlando di Apollo provocato e vinto da Marfia 
colle Tibie , e pofcia refo vincitore del fuddetto Marfia col 
can to , e col fuono della Cetra ( 1 6 ) ; di Olimpo difcepolo 
di Marfia che vinfe con le Tibie • di Oifeo figlio di Oea-
gro con la Cetra; di Lino figlio d' Apollo col canto , e di 
Eumolpo figlio di Net tuno al fuono delle Tibie d 'O l impo 
col c .nto (17) . Plutarco ci fa fapere, che nei combattimenti 
de' Giuochi , quelli di Muiica furono introdotti fra i p r im i , 
parlando fingolarmente de'Giuochi Pittici, ne'quali piu che 
in qualunque altro si fatti combattimenti furono praticati . 
Dice per t an to , che ( 1 8 ) celebrandof le Contefe Pithie , fu 
ragionato di hvar via quelle , che di nuovo erano fiate aqgiun* 

T 2 Lte. 

(14) Epigram. Gr&c apud Joan. Leonicerum in Pindari Op. latin, donata pag. 4. 
TITTUPK eiaiii iyoovis KV ikf.dS'ix , TtTTapss ipol, 

Oi <5VO [t.(v Oi'HTtSi1 , 01 JVo S'ti'SctytxTm-i . 
"Lnvos , >UToi$'oio , TrittXalyLcvo; , a'p^tptcpoio . 

"ASka <Tt re' i-tTivos , fiijKa. , ai\ivx , IT'ITVC . Ideft 
Quatuor exhibuit facratos Grxeia ludos, 

Coelicolifque duos, terrigenifque duos. 
Nempe Jovi, Phxboque, Palxmonique, Archemoroque 

Prxmia fuftt olea & mala, apium, ftrobilus. 
M. Rollin. Stor. Ant. lib. 10. Artie 3. T. 5. 

(15) Herodot. lib. 8. cap. 16. apud Rollin. Stor. Ant. T. 5. lib. 10. cap. 3. Art. 3. 
(16) Cap. 2. pag. 21. cap. j . p. 66. 
(if Hyginus Fabul. 1 7 3 . . . . Olympus Marfyae difcipulus tibiis, Orpheus OEa-

gri_ filius- cithara, Linus ApoIIinis filius cantu, Eumolpus Neptuni filius ad Olympi 
tibias voce. 

\ .18) Queft. Conviv. lib. 5. Qu&ft', a. pag. 255. trad, da Marc' Ant. Gandlni. 
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te . Perche oltre le tre, che anticamente furono ordinate del 
Trombetta Pithico , della citharifia, *& del citharedo , havendo 
lafciato introdurre il T rage do , quafi fuffe ro le porte aperte, 
non poterono vietare , che a fquadra a fquadra, non ci entraffs 
anco ogni altra forte di rapprefentatione; "G*' quindi non e dub
bio , che quei giuochi non acquifiaffero una vifia per la diverfita 
a riguardare gioconda; nondimeno perderono la gravita, che 
fi conviene alle Mufe . . . mi pofi alia difefa della Mufica . Feci 
•vedere, che la Poefia • era entrata in quefte contefe facre non 
•ultimamente, overo poco fa; ma che haveva gia riportata an
ticamente per la vittoria delle cor one. Non mancavano alcuni, 
li quali credevano, ch' io doveffi ricordare alcuni efempii in* 
vecchiati; come farebbe le efequie di Eolico Theffalo, ^S di 
Anfidamante Calcidtfe ficcome etiandio coloro, che nel 
mortorio celebrato da Achille vengono mentovati. . , . Lafcio pa
rimente, difti, di rammemorare, che Acafto il figliuolo , fiacendo 
le efequie di Pelia , qrdind la contefa di Poefia , e che la Sibilla 
rimafte vincitrice . 

Dacche furono inftituiti i Giuochi Pittici da Apollo 
dopo d 'aver uccifo il ferpente {19)1 o come vogliono al
cun i , if Tiranno Pittone ( 2 0 ) , il piu antico combattimento, 
al riferir di Paufania, che raccontifi accaduto in detti Giuo
chi fu tra coloro , che sfidaronfi al canto d' un' Inno in onore 
d 'Apol lo , e in cui il primo di tutti a riportarne la vit toria, 
e il premio fu Crifotemi di Creta figlio di Carmanore eccellente 
nella Poefia, nel C a n t o , e nel luono della Cetra ( 2 1 ) . 

Reflb vincitore in fecondo luogo Filammone di Deifo (22) 
nel canto. Igino lo vuole figlio della Ninfa Chione , o Fi-
lonide , e di Apollo ( 2 3 ) , non gia di Crifotemi fuddetto, 

co-
r»i .1 m 

(19) Ovidius Metamorph. lib. i . v. 446. 
Inftituit facros celebri certamine ludos, 
Pythia perdomitx ferpentis nomine didos. 

(20) Strabo lib. IX. pag. mihi 290. 291. 
(21) Paufanias Phocic cap. 7. Quum cxpti effent Pythici ludi celebnri, anti-

quiffimum fuiffe omnium certamen memorant inter eos, qui prxmio propofito hym
num in ApoIIinis honorem ceciniffent: & primum quidem omnium pfallentem viciffe 
Chryfothemin e Creta; cujus pater Carmanor Apollinem de cxde purgaffet. 

(22) Plutarchus de Mujica. Philammonem quoque Delphum &c. 
(23) Hyginus Fab. 200. Cum Chione, five, ut alii poetx dicunt, Philonide Dar-

dalionis filia Apollo & Mercurius una node concubuiffe dicitur: ea peperit ex Apol
line Philammonem. 
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come leggefi nella traduzione latina di Paufania (24),.feguita 
dal Patrici (25) , e da altri ( 2 6 ) , ma bensi dopo Crifote
mi fupero ne'Giuochi Pittici gli altri .competitor! col can. 
to ( 2 7 ) , nella cui arte accompagnata dalla Cetra merito 
quefto Elogio da Ovidio (28) . I? oh 

Fu detto FHammone , e con la cetra 
ZRendea si raro, e si foave il canto 
C havrebbe intenerito un cor di pietra, 
E moffo in ogni cor la pi eta e. 7 pianto (29) . 

Canto i natali di Latona Diana e di Apollo, e fu ii primo 
che inftitui i Cori delle Vergini appreffo il Tempio di Del-
fo (30) , e fecondo Ferecide riferito dal Giraldi. (31) fi por-
tb con gli Argonauti all'acquifto del vello d 'oro . Vogliono 
anche alcuni ( 3 2 ) , che egli foffe il primo inventore delle 
Leggi liriche, che i Greci chiamarono Nomi, la quale in
venzione da altri viene attribuita a Terpandro . 

Dal fuddetto Filammone e da Arfinoe nacque in Tracia 
Tamira (33) difcepolo del terzo Lino (34) , e fi refe tanto 

• ec-
(24) Paufanias loc. cit. 
(25I Poet. Deca Iftor. lib. i . pag. 15. 
(26) Ab. Bannier Mytholog. 1. 8. liv.*;. chap.. 6. pag. 47. Paufanias raconte qu' 

aux Jeux Pythiques, ou' 1'on propofoit des prix pour la Poefie & pour la, Mufi
que , le premier qui 'es rerr.porta fut Chryfothemis fils de Carmanor; le fecoiid, 
Philammon, [que le f^avant Tradudeur, trompe par la verfion latine, fait fils de 
Chryfothemis ] . 

(27) Paufanias loc. cit. 'K.puo-oSlfiiS'os vstpov QikctuptMa Ti tHUri ptvup-onvo-jai 
nxi-aa-i, xxi tV ExuVr. Qaptupiv TCV ^iXapc^avos. Confecutos Philammonem Chry-
fothemidis ipfius, & Phiiammonis filium Tamyrin . 

(28) Ovidius Metamorph. lib. i\. Tab. 8. v. 317. , -• . 
Nafcitur e Phxbo 
Carmine vocali clarus, citharaque Philammon. 

(19) Metamorf. trad, dall' Anguillara lib. 16. , 
(30) Plutarchus de Mujica. Philammonem quoque Delphum Latonx Dianx & 

ApoIIinis natales carmine explicante, & ab eo primum choros apud Delphicum tera-
plum faiffe inftitutos. 

(31) Gyraldus de Poet. Hiflor. Dial. 2. pag. 48. Pherecydes vero Philammonem 
ait cum Argonautis ad aureum vellus accipiendum profedum effe. 

(32) Plutarchus loc. cit. F.t quofdam citharcedicorum nomoruin a Terpandro fa-
dorum, Philammonem Delphum veterem ajunt compofuiffe. Gyraldus loc. cit. Sunr 
qui ( Philammonem ) primum inftituiffe velint leges lyricas, quas Grxci voyms vo
cant , alii Terpandrum. 

(33) Svidas Hiftor. Thamyris, vel Thamyras, Trax Hedonus, ex urbe Brinco-
rum, phiiammonis & Arfinoes filius. 

(34) Franc. Patrici Poet. Dec, Iftor. lib. i. p. 16. Tamira , come che di Filam-

mm 
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eccellente nella Poefia, e .nella Mufica, che dopo il padre di 
lui Fi lam mone reftb il terzo vincitore nei Giuochi Pittici col 
canto (35), e fu pofto da Piatone fra i due famofi Cantori 
e Sonatori di Tibia, e Cetra, Olimpo e Orfeo ( 3 6 ) , e fra 
Mufeo fecondo Strabone (37) , Ritrovb al riferire di Clemente 
Aleffandrino 1'armonia Doria (38) . Dice Plutarco (39) effer 
fama, che Tamira faceffe un poema della guerra de' Titani 
contra gli Dei ; e Svida (40) afferifce, che fu verfificatore 
quinto, o ottavo avanti Omero, e che di tre mila verfi 
compofta foffe la di lui Teologia. Tanto s' invani per la 
dolcezza del fuo canto, che ardi provocare le Mufe, come 
narra Omero ( 4 1 ) , e percio in pena del fuo ardire fu ac-
cecato. 

^ . . . . . . . le Mufe s' incontraro 
Con Tamiri di Tracia ; e il fr chetare 
Nel canto fito , quando ei venia da Eurito 
Ecaliefe dall' Ecdlia terra. 
Poiche s' era vantato, e mantenea 
Di vincere la prcva, ancorche il canto 
Spitrgaffer le medefime Mufe , figlie 
Di Giove allievo dell' Olenia capra (42) . 

E qui foggiunge Lorenzo Cralio (43) : La cagion della cecitd 
di Tamira detta da Omero, e pcrtata da Paufania (44) e, 

per-
_ . . I 

mon foffe figliuolo, perche nacque in Tracia, fu chiamato Tracio. E come detto 
s' e , fu difcepolo del ten.o Lino. Vedafi Jopra quefto terzo Lino V Annotaz,. del 
Cap. J. pag. *•*}. Num. ( H . ! . 

(35) Vedi Paufania cit. all'Annotaz. n. <l*f). 
(36) De Furor. Poet. Atqui nee in tibiarum flatu, ut arbitror, nee In pulfu ci-

tharx,_nec in illo ad citharam cantu, neque in rhapfodia virum intuitus es, qui; 
Olympi opera, vel Thamyrx, vel Orphei, aut. Ithacenfis Phemii rhapfodi expri-
mere poffit. 

(37) Strabo lib. io. p. mihi 324. Jain qui antiquam procuraverant muficam, 
Thrac.es perhibentur, Orpheus, Mufxus, Thai.iyris.. 

(38) Strom, lib. 1. pag. mihi 307. & Doricam Thamyrim Thrac.em excogitaffe. 
(39) Plutarchus loc. cit. Fertur tamen < Thamyris) poema fcripfiffe de Titanum 

bello adverfus deos. 
(40) Svidas loc cit...... verfificator ante Homerum odavus: fecundum alios, 

quintus. . . . Extat ejus Theologia verfibus 3000. 
(41) Homerus Iliad, lib. 2. v. 691. 
(41) Iliad, trad, da Antonmaria Salvini lib. 2. p. 44. 
(43) Iftor. de' Poeti Greci pag. 493. 
(44) Paufanias Meffenic, cap. 33. In hac Urbe Thamiridi oculorum calamita-

tem 
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perche osd dire , the avrebbe fuperato le Mufe nel Canto. E nar-
ranf ancora le pene dattgli nello Inferno per tanta sfacciataggine. 
Non lafeia perd Paufania di narrare, che di mor bo foffe accecato , 
e dopo la difgrazia degli occhi non aveffe fatto piu verfi 
11 medefimo Paufania (4$) in altro luogo narra,...il nome 
di JSalira dato a un Fiume, per avervi Tamira gittato la 
Lira , effendo accecato. 

Sono cosi varj gli Scrittori nell' affegnare i Parenti, e la 
Patria di Eumolpo, che mi fembra non effer cofa facile 
il decidere, quale delle diverfe opinioni debba abbracciarfi; 
tanto piu che il Vofiio (46), ed il Patricio (47) ci avvifano 
effervene ftati due coll'ifteffo nome , F uno all' altro anterio
re , fenza precifamente diftinguere di ciafcuno la Patria, ed i 
Parenti. Secondo alcuni Eumolpo fu figlio di Nettuno , e 
di Chionide (48 ) , e fecondo altri di Mufeo ( 4 9 ) , o di Or
feo ($0) di cui fu anche difcepolo (51 ) . Chi Io vuole Eleu-
finio, e chi Atenitfe , venuto dalla Tracia (52 ) . Narra 
Igino , che Eumolpo reftb vincitore col canto accompagnato 

' col fuono delle Tibie d' Olimpo (53) , e fecondo il Giral
di 

tem contigiffe, verfibus teftatum fuis Homerus reliquit,, quod fcilicet Mufas ipfas 
cantu fe fuperaturum fuiffet gloriatus. At Phocaenfis; Prodicus [hujus modo fi funt 
in Minyadem confcripta carmina ] pcenas Thamyri fux in. Mufas petulantix apud in
feros propofitas fcripfit. Ego vero ex morbo luminibus captum Thamyrin credide-
rim, quum idem etiam poft Hon ero acciderit; qui tamen infortunio non fuccubuit, 
neque idcirco qux inftituerat non perfecit.. At malo vidus Thamyris, prorfus defiit 
carmina facere. 

(4_5) Loc. cit. Abeft a porta ftadia ferine xxx. Balyra amnis. Nominis earn pu-
tant fuiffe caufam, quod in eum captus oculis Thamyris Lyram abiecerit. 

(46) Voffius de Orig. ldololatr. lib. i. cap. 17. J. j r . Eumolpus. Thrax,, qui in 
facris inftitu.it Athenienfes, intelligendus junior Eumolpus. 

(47) Franc Patrici Poetica Dec. Iftor. lib. 1. p. 25. 
(48) Paufanias Attic, lib. 1. cap. 38. Eumolpi vero tumulum , & Eleufinii & 

Athemenfes_ agnofcunt. Veniffe Eumolpum iftum e Thracia, filiumque Neptuni & 
Chiones fuiffe, traditum eft. Jofeph Barberius de Mifer. Poet-apud Gronov. Antiq. 
Gr&c. T. 10. p. 8ifi. Eumolpus Chionides. Ovid, de Ponto lib. 3. 

At non Chionides Eumolpus in Orphea talis. 
Hyginus Fab. 46. In eo tempore Eumolpus Neptuni. filius, 

(49) Svidas Hiftor. Eumolpus.... filius Mufxi poetx. Franc Patrici loc. cit. 
(50) Ab. Declauftre Diction, de Mytholog. T. 1. pag. 424. 
(51) Svidas loc. cit [ ut quidam tradunt ] difcipulus Orphei. 
(52) Svid. ttd.loc. Sive Eleufinus, five Athenienfis. Vide Jo: Alb.. Fabricium 

Biblioth.. Gr&c. T. 1. lib. I . cap. 6. num. 7. pag. 38.. 
(Ji) Hyginus Fab, 173, Eumolpus Neptuni filius ad Olympi tibias voce (vicit).. 

I 
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di ( 5 4 ) , ' e d il Patrici (55) di lui fi conta-, che quello 
fee,; che ne Orfeo , ne il padre degnarono di fare , cioe di 
mofirarfi in pruova di canto ne contrafti mufici di Pithia , ove 
egli voile andare, e si fi diportd incontro a gli altri poeti, 
che a fuon di Lira cantavano i lor poemi, che di loro ri-
porta corona. Quefte cofe perb piuttofto al vecchio, che 
al giovine Eumolpo attribuire fi debbono per afferzione noa 
folo del Patrici, ma ancora di var; antichi Scrittori . 

Eleutero, al riferire di Paufania ( 5 6 ) , benche non 
foffe poeta, fi refe perb tanto eccellente nell'arte del can
to , che reftb vincitore ne' Giuochi Pittici, cantando i Poe
mi altrui . Fiori, fecondo il P. Corfini, molto prima che 
foffero ftabiliti i Pittici Giuochi (57) . 

Terpandro nacque in Anteffa Citta d'un Ifola dell'Afia 
minore nel Arcipelago -detta Lesbo, ora Metelino ( 5 8 ) , 
e il di lui Padre fu Derdeno, o Derdo ( 5 9 ) . Siccpme fra 
tutti quelli che fcriffero di quefto antico eccellente Mufi-
co(60) , niuno fu piu copiofo di notizie, di quello fia ftato 
Plutarco, percio efporrb quanto egli di quefto -Mufico 
defcrive fingolarmente nel fuo Trattato della ^ Mufica ; 
col frapporvi quanto da altri Scrittori fervir |>otra o di 
conferma, o di maggior rifchiarimento. Dice dunque Piu-

tar-
_ « « _ » i l l » W I . _ W » f c M W » t l » _ W > W I » ^ ^ t < < _ » < W _ ^ W f a l l l l » » l * ^ W » * t W I < _ _ W ^ ^ — — 1 • • 

(54) Gyraldus de Poetis Hift. Dial. %. p. 58. Claruit vero Eumolpus in Poetica 
inter illos qui ante Homerum poemata fcripferunt, & vidor in Pythicis certamim-
busfuit: ea enim erat antiquis confuetudo, ut ad lyram poetx certarent, cujus & 
alibi meminimus. 

(55) Franc. Patric. loc cit. 
($6) Paufanias Phocic cap. 7. Tuliffe narrant Eleuterem Pythicam palmam vo

cis caufa, quum alioqui cantilenam non fuam decantaffet. Ab. Bannier Mytholog. 
lib. 8. c. 6. T. 8. pag. 135. 

(57) Differt. Agonifl. Pythi. pag. 144. Longe ante Pythiades numeratas. 
(58) Marmor. Oxonienf. Arundellian. Epoch. 35. A quo Terpander Derdenei filius 

Lesbius. Svidas Hiflor. Terpander, Arnxus aut Lesbius ex Antiffa, aut Cymxus. 
Alii, oriundum afc Hefiodo effe fcripferunt: alii, ab Homero . Ajunt enim eum Bqei 
filium, qui fuerit filius Phocei, nepos Euryphontis, Homeri pronepos. • 

(59 Thorn. Lydiatus Oxonienf. Annot. ad Chron. Marmor: pag. 44. Terpander 
Derdenis filius [ita mihi videtur potius Patris nomen affine Derdx Macedonia; in 
adverfariis -meis, e quinto Xenophontis Hellenicorum, quam Patrix; five civitatis ] 
Lesbius Derdx viri nomen memorat etiam Arifti'teles Politicorum 5. c. 10. 
xvooue .prxcedente Thucydides lib. t. Sed neque Lesbus- „ Troade adeo diftat, 

,x T..__ _1__,:,1C a;_K___Tt Derdenes. 

acvoou" prxcedente Thucydides liB. i._?ea neque LC=™- '-AJTa Derdefles 
^ . . U f t e r i u s dialedo appellatus fuerit ^ ^ ^ ^ ^ c M ^ o A 1 (}p) Lydiatui loc. cit. Ipfum vero lerpandrum quod att.net n u 
kimJt&W&Z m m * « # • * habetur,-juxta-Scal._eranamiiaid.m.^1,1^. 

:U1. 
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tarco ( 6 1 ) , che Terpandro, il quale fu Poeta maeftro delk 
leggi della citara, cantava i fuoi verf, *(_* quelli d'Homero 
con mifura determinata nelle battaglie , "0 che egli fid il primo 
a porre i nomi alle regole ,*& alle corde della',. citara. La 
cetra ' di Terpandro, al riferire di Nicomaeo. Gerafeno 
chiamandola Lira (62 ) , fu quella di cui fi fervi Orfeo, e 
dopo la di lui morte datagli dalle Menadi^Donne di Tracia, 
fu buttata in mare . Da pefcatori pofcia ritrovata a cafo fu 
confegnata a Terpandro, e da lui portata in Egitto , e dili-
gentemente Javorata , moftrandola ai Sacerdoti d' Egitto , fe 
ne attribui -V invenzione . Egli fimilmente, profeguifce Plutar
co , fu quello , che a quelle -(regole) di Citara pofee i nomi, 
JBeofio , Eolio, Troched, Acuto, Cepiono , *& Terpandio :. *& 
oltre cid Tetraedrio (63) . Compofe parimente Terpandro i proe-
mii al cantar in citara (64) , Timoteo- mani fefto, ch'-erano 
fatte in verfi Egli pare, che Terpandro fuffe eccellentiffi-
mo nell' arte del cantar in citara, Perche per le hiflorie 

f trova ,' che egli ne' giuochi Pithii rimaneffe fei volte vin-
citore ( 6 5 ) . Aggiunger dobbiamo, che Terpandro, oltre 
quefti Giuochi Pitici, rimafe vincitore anche nelle Fefte, e 
ne1 Giuochi Camei, come riferifce Ellanico citato da Ate-

V neo 

——• 
(61) Plutarc. de Mujica trad, da Marc'Ant. Gandini pag. 137. 
(6x) Nicomachus Geraffenus Harmon. Manual, lib. 2. p. 29. Orpheo poftea \ 

Thracix mulieribus interfedo,.lyram ejus in mare-projedam perhibent; qux ad An-
tiffam, Lesbi urbetn fit ejeda. Pifcatores vero inventam forte ad Terpandrum attu-
liffe, qui illam in iEgyptum fecum delatam, & exquifite elaboratam , iEgyptiis Sa
cerdotibus monftrans, primum ejus, inventorem fe. geffit. Atque ita lyram Terpander 
inveniffe dicitur.. • 

(6*s) Jul. C&f. Scaliger Poet. lib. i. cap. 48. Citharx figura fuit apud Grxcos 
primum concinnata Cepionis tempore, qui Terpandri fuit difcipulus: & appellata 
Afias, propterea quod a Lesbiis fu'iffet importata. Modos certos ante Archilochum 
primus Terpander inftituit, & leges, quas ab fe & a difcipulo vocavit yuniw* & 
Ttpvfitpiov. A' regionibus Doricis duos, Bola-Ttoy & aiixw *. iccirco quia in Boeotia 
extitiffecreditus-eft primus citharcedus Amphion, Jovis & Antiopes filius. A' tem
porum ailtem celeritate duos, fyx™" & ifyvy qui. multis conftabat pyrrhichiis, & 
feptimum TtrpxoiA'oy, qui erat ex horum quatuor cornpofitus:, _Eolio, Terpandrio,. 
Cepione , Bceotio. Leggaji il p. Quadrio Stor. della .Poejia T. 2. lib. t, Dift. 3. cap. 1. 
pag. 717 , il quale alcune cofe del citato . Scaligero fpiega diverfamente . Vedaji pur 

- anche il Zarlino Inft. Harm. P. 2. cap. 6. 
(84) Scaliger loc. cit. cap. 56. P. Quadrio loc. cit. Dift. a. pag. 417. ffiegano 

quefti Proemii . 
(6') p. Corjini Differt. Agonift. pag. 147. Therpander citharoed. Quatuor conti-

nuis ,-;fed incertis, Pythiad. Plutarchus de Mufica . 
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ned» (66) , Furono quefte fefte inftituite in Lacedemone 
nella vigefimafefta Olimpiade ( 6 7 ) , e confiftevano in un 
combattimento di Citaredi ( 6 8 ) . Segue Plutarco; Terpandro 
haver e imitato ne'verfi Homero, "^ nelle canzoni Orfeo ,,... 
tQ_ dicono, the certe regole della citara{da Terpandro ritrova* 
te , fuffr-o primieramente fiate ritrovate dall' antico Filammone 
Delfica (69) . In feomma la mufica della citara , che s' ufava 
all'-eta di Terpandro, cammind fin a tempi di Frinide (70) 
cosi fehietta. Perche non era lecito a ciafcuno , come hoggidi, 

fiuonare di citara a modo fuo , ne tramutare il numero *t_? 
V harmonia. Ccnciofache ogni regola haveffe la fea mifura. 
Et quindi acquiftarono il nome preffo Greci, di vojuoi , cioe 
leggi (71).* percioche era vietato a tutti il trapajfare le mif. 

re 

(66) Atheneus Deipnofoph. lib. 14. cap. 9. Anacreonte vero Terpandrum effe _ve-
tuftiorem, hoc argumento eft, quod in Camels omnium primus vicerit, ut fcribit 
Hellanicus in fuis metris, fingillatim recenfens in Carneis vidoriam affecutos. Jacob. 
Dalecampius in hunc loc Apoilinis fefto. Carnum vatem interfecerunt Heraclidx, 
Peftis invafit. Ex oraculo inftituto fefto ApoIIinis Carnei celfavit peftis. 

(6-j) Atheneus loc. cit. Sunt autem Fefti dies'illi v cefima fexta Olympiade_ infti-
tuti, ut ait Sofimus Libro DeTemporibus. Ora lafciati, i tempi ofcuri e• incerti; che 
per I' avanti non ci hanno dato campo di ftabilire, alcuna certezza di quanto Jin' ad 
ora abbiamo efpofto , feguiremo V ordine delle Olimpiadi, compofte ognuna di 'quattro 
unni compiti, epoca ftabilita da' Greci, non folo per le Fefte, Giuochi. e Vincitori, ma 
per tutti gli altri fatti Iflorici. Cade la prima Olimpiade nell' anno del Periodo Giulia-
$10 3938. , avanti la fondazione di Roma 23. , e avanti Gesh Crifto ****6. feiuendo (1 
eomputo del P, Eduardo Corjini , che a- me jervird di guida per iftabilire in appreffo » 
tempi di quanto fono per efporre . Se dunque Terpandro reftb vincitsre nei Giuochi Car-
tiei I' Olimpiade i.6., il primo anno di quefta Olimpiade cade I' anno del Periodo Giil-
liane 4038. , av.nti Gesk Criflo 6*]6., t della fondazione di Roma 78, 

(68' P. Corjini Fafti Att'ici Olymp. XXVI. T. 3. pag. 41. Afncanus hae Olym
piade Carnia, hoc eft citharoedicum certamen , in Carniorum fefto Lacedaemone in-, 
flitutum effe fcribit, Ka'prtec iriSi? nrp&Tov \r A*e%iS'almoin xrittpyS&r dyeov Carnia citha-
xoedorum certamen, Lacedaemone primum conftitutum fuit. 

(691 Vedi pag. 149. del prefente Capo. 
(*J9) Ferecrate Comico, riferito da Plutarco nel cit. Tratt. di Mufica dimoftra, co

me Frinico fu uno di quelli che corrupero la Mujica Greca . 
(71) Thomas Lydiatus __.._ Hiflor. ad Chronic. Marmor.p. 170. KoJ akkvf Nc^«. 

Nomos etiam in verfione retinuimus, non fine virorum dodorum exemplo • Idem 
ipfum eft vocabulum quod Leges five Civiles, five alias qux ad adminiftrationem 
jjublicam. attinent, fignifkat. Sed heic ad Muficam fpedat. N f̂*»c autem Muficorum 
notio plefunque duplex eft; altera ex altera, ut fit, nata. Interdum, idque pnma-
rio prxfcriptx regulx fonorum, phthongorum, chordarum, <r*V« feu intentiom, 
ipcrn, ->i'o-« & diaftematis, quas ultra progredi citrave regredi non licuit, NO/HM 
dicebantur. Et turn fingula inftrumenta mufica, turn ipfx cantiones fuos habebant 
prxfcriptos Nomos, quorum unicuique erat ii-wet TUJK feu intenfio propria, ut docet 
Plutarchus. Citharaeprxfcripti t^n lffittwhiui didi, tibiis iukyttMi. Ita t^ai xw-
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re gia introdotte. Poiche paffando leggiermehte le Cofe, che 
pertenevano a gli Iddii, fi mettevano Jttbito d' inform le .poefif 
d' Homero, ^ d' altri; come da. Proemii di Terpandro ft vede 
chiaro. Allora etiandioprimieramente la citara prefer forma, 
come Cepione difcepolo di Terpandro offer ma , ^ Afiaticafftt 
nominata: perche i fiuonatori di citara, li quali alb er gov ano 
in Afia » /' adopravano Poiche le f&tiche di Terpandro a 
nuove invention!; introduffro nella mufica una maniera grfl-
tiofa: la quale dapoi fu pofta inzufo da Polinefio , da Taktfc, 
*& da Sacada, felici ancor effi nella compofit.ura de' numeri > •& 
non trap paffarono la gratiofa maniera Quelli, che die. tip 
hanno fcritto, attribuirono a Terpandro la nete Doria , della 
quale .nell'eta pa fate niuno s' era vakito . Dicono anche tutto 
il Mezzolidio . [ Miffolidio ] {fpi) fu ritrovato da lui. Cib ne 
viene con piu chiarezza efpreifo da Strabone ( 7 3 ) , il quale 

V 2 affe-

,; 

pixSi. Et Mufica inde Iegitim'a erat, de qua re vide Boetii initium, Athenxum li,b. 14., 
Plutarch'um libro de Mufica;. Atque hujufmodi Nomorum autores prarcipui dicuntur, 
qui chordas & tonos adjiciebant. Inde Terpander (de quo plura infra) cum citha
ram feu- Lyram feptichordem primp , ut volunt nonnulli, feeiffet. Nomos etiam , ut 
neceffe erat, fimul fecit chordarum numero accommodos; & X.*T« repot- "txatov TOIS 
iwi<Ti Tolf ittvTi, X)1 TOU 'Optlpu pixu wspiTtStiM, fecundum quemlibet N°mum> & 
Homeri, S. fuis carminibus heroicis modos aptavit, quod ait Plutarchus. 

(72) nuclides IntroduB. Harmon, cutn Verf.- Meibamil pag. .1-9. . . . pt^oKv^ios. Mo. 
Mixolydii duo; nella traduzio'ne Italiana fembra meglio detto Miffoiidio ,--che Mezoll-
dio : vedi Gio: Battifta Doni degli obblighi ed" offervazione de' Modi 'Mujitali T. ,2. 
pag. 227. , -anzi Vincenzo Galilei Dial, della Mufica Ant. pag. 92. , e Luigi Dentice 
Dial. 2. traducono Mixolidio ,- e il Zarlino lnflit.'Harm. part. 4."cap. 3. irdduce MU 
Jlolidio . , 1 . . 

(73) Strabo lib. 13. pag. mihi 425. Terpandrum quoque ejufdem muficx artificem 
Lesblum predicant, qui primus Lyram ante quatuor contentam fidibus, feptem nervis 
inftruxit: quod e verfibus, qui-in eum fcripti circumferuntur, inteiligi poteft: 

Contento nervis quatuor nos carmine omiffo : 
Inftruda feptem fidibus tibi no'bile 'carmen ' «. ' L ( ' 

' Dicemus Cithara . . . . . . . . r .. 
Cib vien pur confirmato da Euclide Jntroducl. Harm. pag. 19. Pro fono ufurpant flOC 
nomen, qui citharam vocant heptatonom, ideft,-feptem fonis conftantem, quomodo 
Terpander atque Ion. Ille enim ita : 

WUHS TOITC\pa.yYipv ctTtoripfyvTis aoiHitv.. . . . 
EVIal-fp (popptyyi vUf.MkttlfihoiJ.iv ipvvs '• 
At nos quadrifono contempto carmine, pofthac 
Rite novos cithara heptatono cantabimus hymnos. 

11 Zarlino Inft. Harmon. P. 2. cap. 1. Vine. Galilei Dial, della .Mufi Anti. p. 114. 
Gio. Ban. Doni Progymnaft. Mujic. pars Veter. rcftit. lib. 1. p. 206. T. I. vogliono che 
Terpandro non aggiungeffe ehe la Jola fettima corda, appoggiati m quanto.dice Boezio 
Muf, lib. 1, cap, 20. ma di cio parleremo'altxave. . • -., -,, 
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afferifce , che Terpandro alia Lira , che prima era di fole 
quattro corde > ve ne aggiunfe t re , ficche reftb la Lira di 
fette corde. Sopra di che dice Cenforino, che ' fra. le. corde 
aggiunte da Terpandro eravi la Diezeugmenon tra Ala , mi, re, 
e Bfa, ^mi chiamato Tuono di Difgiunzione (74)» e che egli 
fu il primo, che verfo 1'acuto aggiunfe le tre corde alle 
quattro ( 7 5 ) , Per maggiore, e piu facile inteliigenza di 
tutto quefto fervira la feguente figura, in cui vien'efpreffo 
•il nome , e 1* ordine delle corde non folo, che componevano 
f antica Lira, ma di quelle ancora aggiuntevi da Ter
pandro . ' 

I 

*S 
<u 
6 
<u 
*_ 
Cu 

X 
u—-

a 
CH 

IU 

CU 

PM 

a 
<u 

CA o 
a 
u 

e. 
|__j ^ Diezeugmenon. £ 

• 
£ 
6 
« 
»-< 

P. 

c 
0 
a IU 

e 00 
a 
(_> fcj 

•a 
*-> 

H 

c 
0 
CJ-

u ~e 
to 

N 
U 

,»^ 
*o 

IU 

9 
p« 

». 
P. 

:~Z;ZAZ:E^E::^: 
:&E: 

_§E:_;_$:E_:I 

quattro corde della Lira 
antica . 

, - * ; ti 
tre corde aggiunte da 

Terpandro. 

La corda d. e Ia Nete del Tetracordo Sinemmenon, e la Pa
ranete del Tetracordo Diezeugmenon . L' aggiunta poi del Tuo
no Miffolidio, effendo quefto 1' ifteffo che; 1'' lperdorio, che e 
quattro corde fopra verfo 1'acuto del Dorio, viene a cor. 
rifpondere al Dorio nel modo feguente . 

Do-

(74) Bacchius Senior Introd. Artis Mufic. p . 20 . ex Verf. Marc. Meibomii . Q u i d 
eft Diazeuxis ? Diazeuxis eft, cum inter duo tetrachorda tonus fuerit medius. Vedi 
il primo Tomo della prefente Storia Differt. 1. pag. 90 . 9 r . feq. 

(75) Lii. Greg. Gyraldus de Poet. Hift. Dial. IX. p . 322 . 323 . H o c idem & Eoe-
tius Severinus meminit & Cleonides (feu potius Euclides), qui lyram ipfam heptato-
Hon ideo vocat, meminitt& Cenforinus, qui diezeumenon a Terpandro additum ait,, 
& primus a gravibus in acumen avcrtit. . . • 

ill 
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ZBafterammi [ fegue Plutarco ] raccontar di Terpandro, che as-
quetd un tumulto nato in Sparta. E altrove foggiunge (76): 

Et 

(76) Laconic. lnflit. trad, da Marc'Ant. Gandini pag. 184. P. 1. Joan. Seldenus 
Appar. Cronolog. ad Epoch. Marmor. p. 246. Terpander Lesbius nomos Lyricos primo 
invenit, Si tibiis cecinit, & Laceda_mone in jus vocatus, quod antique tetrachordi 
Lyrx tres nervos addidiflet, populi fuffragiis abfolutus fuit, Archonte Athenis Dropilo. 
Efporrb il fentimento dell' eruditiffimo P. Corfini fopra la contrarietd di quefte due autt-
1*ti, I' una di Plutarco, che afferifce effere flat* condennato Terpandro per I' aggiunta 

id-

HI 
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Et fee alcuno voleva la maniera della mufica antica trappaffare% 
no 'I feofferivano i Lacedemoni antichi: L)i modo che Terpandro, 
quantunque per altro imitatore dell' antichita , *ty mufico eccel-
lentiffimo de' tempi fuoi , *<_? delle ationi illufiri notabile loda-
tore, fu dagli Efori condaunato , *& la fua cithara con un 
chio do fee at a; perche egli s'haveffe imaginato di aggiungere 
una corda fola al numero di prima, per variare il fuono, 
Conciofiache fuffe lor grata folamente la femplice harmonia: 
Onde avvenne anco, che effendo Ti mot eo ne' Carnii della fua 
profeftione per venire a conte fa,, uno degli Efori prefo un col* 
tello il dimandd da qual parte voleva , che cominciaffe a ta-
gliare le corde, che il numero di fette avanzavano. Afferifa; 
Eliano (77)1 che i Lacedemoni non s'applicavano ad alcu
na difciplina liberale, e fingolarmente alia Mufica, ma ave
vano folamente premura per le fcuole di Gimnaftica , e per 
ie Ann i . Quefto fembra opporfi a quello che abbiamo ve* 
duto riferito da Plutarco, il quale parla della Mufica come 
cofa gfa praticata dagli antichi Lacedemoni . Lo Scheffero 
fpiega il detto d'Eliano , che debba intenderfi in paragone 
degli altri Greci , e particolarmente degli Ateniefi; e fog
giunge effer certo che i Lacedemoni s' applicavano tanto alle 
lettere , quanto era neceffario per efercitare la virtu (78). 

In 

delle tre corde, e I' altra del Marmor Arundel., che lo vuole affoluto: dice egli ( Fafti 
Attici Olymp. 34. ) itaque Terpander, quum Lyram quatuor folum chordis haclenus 
inftruclam invenilfet, feptichordem fecit, adeoque Lacedxmone accufatus fuit quod 
feverioribus Muficae legibus abrogatis molliorem invexiflet. Plutarchus [Inftit. Lac] 
quidem Terpandrum a Lacedaemoniis mul_tatum memorat; fed Oxonienfis Cronici 
Auc.or abfolutum dicit. Ac certe quidem feptichordis Terpandri lyra femper a La-,, 
cedaemoniis recepta, ipfeque Lyricus maximo in pretio habitus fuit; ut pro inde La-
cones ipfi fevero decreto, quod a Boetio [ de Mufica ] conlervatum fuit, Timothei 
audaciam comprelferint, qui Terpandri Lyrae quatuor nervos alios adjecerat. De 
Terpandro ipfo, ejufque lyricis leg'bus videndus Prideauxius ( Marm. Oxon. p. 197.), 
qui veterum teftimonia diligentiffime expofuit. 

(77) Varia. Hiftvrix lib. XII. cap. 50. De Lacedaemoniis nullam operam liberali-
bus difciplinis impendentibus. Laceda;monii Muficae imperiti erant. Ipfis enim curat 
erant gymnafia & arma. Si quando autem Mufarum auxilio, vel morbo laborantes, 
vel mente capti, aut aliud quid fimile publice pafti, indigerent, • arceffebant ho
mines peregrinos, tanquam malorum iftorum medicos, aut ex oraculo Apoilinis. 
Arcefliverunt autem Terpandrum, Thaleta, Tyrtaeum, Cydoniatam Nymphaeum, & 
Alcmanem , tibicen enim erat. 

(78) In loc cit. Intellige in aliorum Grascorum & Athenienlium inprimis_ com-
paratione. Nam alias certum, Uteris in tantum operam dedifle, in quantum iis fibi 
ad virtutem exercendam opus elfe putarunt. 



Cap. IX. *S9 
Tn prova di cib arreca V autorita di Plutarco (79 ) , che ab-
baftanza dimoftra effere ftato in ufo appreffo gli antichi La
cedemoni la Mufica, Attendevano , cosi egli s' efprime par
lando degli antichi Lacedemoni ( 8 0 ) , fmilmente ad imparar 
verfi *ty a cantare; le quai cofe havevano una certa forza di 
deflar in loro maggior drdire , *<_? di concitarli, quafi con urt 
impeto furiofo, alle cofe della guerra. E' d'avvertirfi quanto 
foggiunge: *2? quefio componimento era femplice, **_** fenza 
ornamento alcuno , ne altro conteneva, che le lodi di coloro, 
/*' quali effendo honoratamente vivuti, *2? per Lacedemone mor-
ti, fuffero tenuti per Jelici: *€? fmilmente il biafimo di quegli 
altri, chef aveffero portato vilmente , *2)> timidamente , quafi 
trappaffati per una vita mifeera , '©' infame. L' ufo della Mufica 
preffo gli antichi Lacedemoni ci vien pure confermato da 
Polibio, il quale come abbiam veduto qui fopra nel Capo 
fefto ( 8 1 ) , riferifce che i Cinetefi erano per la loro ferocia, 
e crudelta dagli altri Greci affatto diverfi, benche per uni
verfale confentimento effi pure foffero Arcadi, e recando la 
cagione per cui divennero si crudeli, e fcellerati dice, che 
fu per avere abbandonato fra gli altri ottimi iftituti de'loro 
Maggiori 1'efercizio della Mufica (82 ) . In oltre Gioachino 

Ku-

(19s1 Loc. cit. 
(80 Coflumi Anil: di.Lacedem. trad, del Gandini T. i. pag. 184. 
(81) Vedi pag. 87. 88 feq. 
(82) Polybii Hiflor. lib. 4., n. 7. Interp. Nic Perotto. CynethenfeS, etfi Hl-

gentem pafli funt rerum omnium jaduram, ;& fere ultimis affedi ftippliciis :• 
tamen vero luilfe poenas, ab omnibus, quibus res cognita erat, judicati funt. 
Quoniam vero Arcadum gens quandam apud omnes virtutis famam habet, non 
foium- propter humanitatem erga peregrinos , & benignitatem erga quofvis ho
mines : verum etiam ob pietatem atque obfervantiam in deos , operae precium 
exiftimavimus, aliquid de feritate Cynetheniium breviter referre: & quo pado, 
cum confeflione omnium Arcades effent, tantum a reliquis Gra-eis ea tempefta-
te fcelere ac crudelitate differrent, exponere. Mihi profeifto videtur ideo hoc. 
eis accidiffe, quia id quod a majoribus fuis fapientiflime, ac duclu naturae circa 
cundos Arcadiae incolas fuerat inventum , & primi, & foli omnium Arcadum reli-
querunt. Muficam enim [ de vera nunc Mufica loquor 1 univerfis hominibus utiiem 
elfe conftat, Arcadibus vero etiam nece'lfanam. •Jsleq.ue verum eft', quod Ephorus 
haudquaquam rede pronuncians, in procemio Hiftoriiarum fcribit. Muficam ad fallen-
dos ac deludendos homines inventam elfe. Neque exiftimandum, veteres Cretenfes 
ac Lacedaemonios fupervacu6 tibiam, ac rhythmos pro tuba in bellum introduxifle: 
neque antiquiffimos Arcadas tanto in honore muficam in eorum rebus publicis ha-
>uifle, ut in ea non folum pueros, verum etiam adolefcentcs & juvenes ufque ad 

tri-
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Kunio (83) porta le autorita di Ateneo, e di Ariftotele , 
con le quali dimoftra, che i Lacedemoni, fe non efercita-
Vano per fe ftefli la Mufica , cib non oftante erano a por-
tata di faper giudicar de'•buoni e cattivi cantici, ficche non 
erano in niun modo ignari della Mufica. Anzi X_lemente 
Aleffandrino e di parere ( 8 4 ) , che Terpandro abbia fcritto 
Je Leggi de' Lacedemoni in molti verfi, e che, come nota 
Lorenzo Craffo (85 ) , per gloria di Terpandro foffe fatta 
una legge, che nelle Fefie degli Dei folamente fi efercitaffe 
I'ordine muficale di Terpandro, e da lui, fcrivef, che foffe 
nato quell' Adagio, quando s'ode alcun dolce concento; Quefio 
e'l Canto Lesbio. Viene in oltre attribuita a Terpandro _' in
venzione del Barbito ftrumento da corde, il di cui fuono 
e fimile a i f altro ftrumento pur da corde - detto Petlide (86),; 
dei quali parleremo a fuo luogo . Fama e, dice il citato 
Craffo , che fejfogato moriffe; mentre, cantando un giorno, 
uno degli Uditori con violenza gli pofe un fco in bocca (87) . 

• -,-.•• Neli' 
•' - • • " • : : 

__. 
trigefimum annum neceffario exerceri vellent,, homines alioquin vitae difficilis atque 
a-ufterae. Haud enim eft obfcurum, apud folo. fere Arcada. pt.eros ab ineuhte. aetate 
fecundum leges, hymnos canere, & Paeana: quibus finguli juxta patriae morem ge-
nia, & heroas, & deos laudare confuerunt. 

(%}-)--Annot. in.Milan. Var. Hifl. lib. 12. cap. jo. n. 1. Ex Athenaeo lib. XIV. 
difcere licet, ubi ait: AoiKiT'cupovioi piv , ei ptv ipuvScevov T*)V MSO.K»V , &&iv hiywi. 
iri <TJ xplvHv $vv«vTtu Kce^vs Ttiy TE '^W , cpcXoyftTcu vctp <H.CT&V , v*u $u.ai TpU 
»7rT» ata-cD/Avcu S'neip^Hpopivtu- UVTHV ; Lacedaemonii equideih q u o d d i d i c e r n t Mufi
cam non d i cun t , ' quod au tem bene de a r t e ilia -judicent, in confeffb apud illos ef t , 
a juntque fe jam tert i i im earn a corruptel is vindicaffe: ' A t in fine capit is d e m u m iripl 
•xm$u<*.s in genere ment io f i t : His adde ilia Ariftot. l ib. V I I I . Polit. cap. j . ol 
Aobcwis * po-vduvavTts, opus ifiW. t) x-pii/etv opSas , as pzcsi, TU XW?d Tar ptKaiv , 
Lacedaemonii etiamfi non didicerint, rede tamen, ut ajunt, judicare de bonis 
malifque canticis poffunt, vel etiam conjunge utramque fignificationem . 

(84) Clemens Alexandr. Strom, lib. 1. Modos autem Poematibus primus adjecit, 
& Lacedaemoniorum leges' nuiner.ofis verfibus fcripfit Terpander Antiffaeus. Marc 
Meihomius Not. in An'flox. p. 76. Male interpres: -numerofis verfibus fcripfit. Leges; 
Lacedamioniorum, a fe, vel jam ante ab alio-/ verfibus inclufas, modulandas exni-: 
bui.u- . I tt • • - . . . . 

. (%f) Iftor. defPotti Greci p. 510; - :; • 
(86) Athen. Diipnof. lib. 14.,cup. 9. A t ignorat Pofeidonius Magadin antiquum 

effe in t t rumenturhy cum diferte Eindarus fcr ibat , • a Te rpand ro excogi ta tam fuiffe 
Barbiton.,>cujus fonus Lydiae P e d i d i arqttiparandus fit:..- .-

Barbiton , i n q u i t , Lesbius T e r p a n d e r invenit p r i m u s : 
C u m in cxnis audiviffet fublimis Lydia: Ped id i s 

:>» . C a n t u m fuo Barbi to p a r e m . _l ' 
*tft*t) Loc, cit. * 
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Kell'Antologia greca leggefi ancora un'Epigramma in di 
lui lode (88 ) . 

Benche, come abbiamo dimoftrato, foffero da molto 
tempo prima ftati inftituiti i Pittici Giuochi, cib non oftante 
col progreffo del tempo effendo andati indifufo, percio nell' 
anno terzo della quadragefimaottava Olimpiade (89) furono 
riftaurati, e refi piii cofpicui, e nobili ( 9 0 ) , e quindi fu 
itabilita 1'Epoca del rinnovamento de'Giuochi Pittici, cele-
brandofi ogni quattr' anni compiti nell' ifteffo modo che gli 
Olimpici. 

Fa menzione Paufania di Cefalene , Echembroto, e Sa-
cada, i quali reftarono vincitori ne' Giuochi Pittici nell' 
accennata Olimpiade quadragefimaottava (91). 

Cefalene figlio di Lampo, o Olimpo reftb vincitore, e 
riportb il premio col fuono della Cetra (92) . 

Echembroto Arcade vinfe e acquifto ii premio col fuono 
!? a X della 

(88) Lib. *\Znum. 22. • 
Neque relinquas Terpandrum fuaviloquum, cujus prope dixeris 
Vivum non mutum videre fimulacrum. Ut enim cenfeo, 
Commota mente componebat myfticam cantilenam, 

- Ut quondam fluentis Eurot?e fludibus 
Poetica Lyra placavit canens 
Vicinorum malitiam Amyclaeorum habitatorurri. 

(89) Anno del Periodo Giul. 4128. avanti Gesk Crifto j86. e della fondazione di 
Homa 16%, benchi Giovanni Seldeno nell' Apparat. Chronolog. & Can. Chron. ad 
Epoch. Marmor.' riport. dal Prideaux pag. 246. riferifca il rinnovamento de' Giuochi 
Pittici all'Olimp. 47. 2. Amphidyones vidis Cyrrhaeis,, quibus ob facrilegium bel-
lum intulerant, ludos Pythicos inftaurant e all'Olimp. 49. 3. fecunda Pythias 
celebrata fuit nono poft primam anno Coronae laurea: fecundum :vetus inftitu-
tum, quod in certaminibus Muficis antiquitus Delphis in honorem Apolbnis eelebra-
tis obfervatum fuit, pro praemiis vidoribus dabantur, & agon inde 'STeipxviTiis d idus , 
qui ab eo tempore quinto quoque anno, i. e. poft exados quatuor plenos, eodem 
modo, quo ludi Olympiad, agi cceperunt, archonte Athenis Damafio fecundo. Cii 
non oftante io ho creduto meglio uniformarmi al fentimento del P. Corjini, perfuafy 
dalle^ ragioni che egli adduce nelle Differt. Agonifl. Differt. 2. Pythia p. 29. ^r feq, 
che il rinnovamento di tali Giuochi riferifce all' Olimp. 48. ^ .. 

(90) P._ Corjini loc. cit. Ludos lpfos, qui jam fere obfo'leverant, inftaurarunt, 
eofque c lanores , nobihorefque reddiderunt. 

_ (91) Paufanias Phocic. c. 7. Quadragefimae demum & odavie Olympiadis, qua 
vicit Glaucias Crotomata, anno tertio , certamina inftituerunt Amphidyones; cantus 
ad citharam, ut pndem: cantus item ad tibiam, ipfarum etiam per fe tibiarum. 
Rcnunciati vidores funt de citharcedis, Cephalon Lampi filius: De Aula-dis Echem-
brotus Areas: de Tibns Sacadas Argivus. 

(fit.) P. Corfini Differt. Ag,nifl. l'ythionica p. r 4 4 . & Fafli Attici T. y p. 8 j . Ce-
plullen Olympi, vel Lampi films citharcedia. Pythicis Ludis Amphidyonum Oiy. 48. 

HI 
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della Tibia , in fegno di che offerfe in dono ad Ercole in 
Tebe un Tripode di rame con un'ifcrizione in verfi (93),, 

Sacada merito il premio due volte ne' Giuochi Pittici 
col fuono delle Tibie ( 9 4 ) , Fu anco Sacada Argivo, fcrive 
Plutarco ( 9 5 ) , inventore delle odi, e delle elegie pofie in Muii
ca , il quale era oltre cid Poeta illuftre ( 9 6 ) . Et f legge , che 
tre volte ne' giuochi Apollinari rimaneffe vincente ( 97 ) • Di cofiui 
Pindaro fa menzione. Dunque fecondo la opinione di Volinnefio, 
*©" di Sacada, effendo tre i tuoni, Dorico, Frigio, *©? Lidio, di
cono, che in ciafeuno di quefii Sacada faceffe q_o(p#v [ Strofe], 
*©" infegnaffe a cantare la prima nel Dorio , la feconda nel Fri
gio , ~& la terza nel Lidio; ~& quefia regola da una tale 
varieta fu chiamata tripartita. Soggiunge Paufania ( 9 8 ) , 
che Sacada fu il primo che canto ne'giuochi Pittici accom
pagnato dal fuono della Tibia , col qual fuono Apol lo , 
irritato da Marfia e da Sileno, che avevano ardito di provo-
carlo, fi placb , e reftitui la fua grazia a'fuonatori di Ti
b i a . Afferifce ancora 1* ifteffo Paufania , che fu eretta a Sacada 
una ftatua contigua a quelle di Arione e di Tamiri ^99). 

Pi-

(93) Paufanias loc. cit. Teftimonio mihi fuerit Echembroti donum, aeneus tripos 
Herculi Thebis dedicate , cum hujufmodi infcriptione : 

Echembrotus Areas dedicavit hoc fimulacrum Herculi, quum praemium ludis 
Amphidyonum meruiffet, decantatis inter Graecos modu'.is, & elegis. 

(94) Paufanias loc. cit. Idem vero poftea Sacadas binis deinceps Pythicis ludis 
praemium meruit. 

(95) De Mujica traduz. del Gandini pag. 138. 
(96) Cafaubonus in Athen&i Dipnofopb. cap. 9. lib. 13. Conftat enim Sacadam 

Argivum poetam fuiffe, qui __ odas, & elegias fcripfit. 
(97) Paufanias Eliacor. II. cap. 14. Sacadas vero ludis iis, quos Amphidyones 

inftituere, neque dum effent coronarii; ac deinde binis coronariis vicit. P. Corjini 
Differt. Agonifl. p. 146. Pyth. 1. & %..... Sed vicerat etiam Ludis praecedent. Am-
phidion. idem Fafli Atti. T. 3. pag. 89. Olymp. jo. anno 4. Sacadas Argivus iterum 
auloedia hac Pythiade II. vicit ex Paufania. Itaque, quum Ludis etiam Amphidyonum 
vicerit, a Plutarco ter Pythiorum vidor vocatur. 

(98) Corint. cap. 22. Qui paululum k Cylarabi gymnafio, & ea porta quae 
proxima eft, diverterint, Sacadae monumentum inveniant, qui primus Pythicum 
cantum tibia Delphis cecinit, quo placatus Apollo, rediit cum tibicinibus in gratiam, 
quum antea eos male odiffet propter Marfiae, & Sileni, qui deum ipfum provoca-
rant, certamina. 

(99) Boeotic cap. 30. Poetarum etiam, & aliorum Muficae Iaude infignium vi-
rorum, illic ftatuas videas: inter eos Thamyrin jam caecum fradam lyram attredan-
tem: Arion Methymnaeus delphino infidet: Sacadae vero Argivi qui effigiem fin-
xit, quod Pindari de eo carminis exordium non intellexit, corporis magnitudine ni-
hilo tibicinem tibiis grandiorem fecit. 
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Pitocrito di Sicione col fuono della Tibia reftb vincitore 
fei volte ne' Giuochi Olimpici, ed altre fei ne' Giuochi Pit
tici , cominciando dalla Pitiade terza, che cade nella Olim
piade 51 . , e profeguendo fino all'ottava Pitiade (100) . Per 
tante vittorie ottenute, al riferire di Paufania, gli fu innal-
zata una Pila con una affai onorevole Ifcrizione (101) . 

Agelao, o Agefilao di Tegea nella cinquantefimafefta 
Olimpiade , con le fole corde della fua Cetra fenza canto , 
reftb vincintore ne'Giuochi della ottava Pitiade (102). 

Nella vigefimaquarta e vigefimaquinta Pitiade , che cade 
nella Olimpiade fi. e 73. Mida d' Agrigento ottenne la pal
ma della vittoria col fuono della Tibia (103) , e fu onorato 
d'un Oda in di lui lode da Pindaro (104) . Reftb ancora 

X a vin-

(roo) P. Corjini Differt. Agon. pag. 138. Pythocritus Sicyonius auloedia fex incer-
tis Olympiad. Pauf. Eliac. II . c 7. & 14. Sed circa Olympiad. 50. cum vicerit etiam 
Pythiadas 3. 4. j . 6. & 7. 8. Tafti Attic. Olymp. 51. pag. 89. Anno f. Pythocritus 
Sicyonius Pythiade I I I . , quae hoc Olympiadis anno celebrata fui t , , iimulque aliis 
quinque mox infequutis auloedia palmam in Pythiis Ludis obtinuit ex Paufania. 
Cade I' anno 4. della Jr . Olimpiade nell'anno del Periodo Giuliano 4 i 4 r . avanti 
Gesu Crifto 573., e dalla fondazione di Roma l8.r. 

(roi) Eliac 11. cap. 14. Pythocritus deinde poft hos (id eft Sacadam &c). Si
cyonius Pythicas tulit palmas fex, folus tibiis quum ceciniffet. Satis conftat eundem 
Olympiae in quinquertio fenis ludis praecmuiffe. Honoris ergo pila ei ereda cum 
t i tulo: PYTHOCRITI CALLINICI TIBICINIS MONUMENTA. 

(102) Paufan. Phoc c. 7. Odava Pythiade, lege ludorum comprehenfi qui affis 
fidibus canerent: coronam cepit Tegeates Agelaus [ Ayihuos ] p. Corjini Differt. Agon, 
p. 143. Agefilaus Tegeates aflis fidibus, hoc eft citharoedia fine cantu. Pythiade 8. 
hoc eft Olymp. $6. Pauf. Phoc. c. 7. & Strabo lib. IX. pag. 421. Cade I'ottava 
Pitiade nell' anno dei Periodo Giul. 416.1. avanti Gesli Crifto 553.. e dalla fondaz. 
di Roma 2or. 

C103) P. Corfini loc cit. pag. 145. Midas Agrigentinus auloedia. Pythiad. 24. 
& 25 . , hoc eft Olymp. 72. & 73. V Olymp. 72. cade nell'Anno del Periodo Giul. 4222. 
avanti Gesti Crifto 492. , e della fondaz. di Roma x6z. Idem Fafti Attic, pag. 15a. 
Pindarus utramque vidoriam Pythiaca XI I . celebravit idem pag. 157. 

(104) Pyndar. Ode. 
Peto a t e , 6 fplendoris arnica, 
Pulcherrima mortalium urblum, 
Proferpinac fedes, i9> 
Quae in collibus pecudes alentis ;' 
Aeragantis 
Habitas bene ftrudam molem, o regina, 
Propitia, immortalium 
Et hominum cum benevolentia, 
Accipe coronam hanc Celebris 
Midac ex Pythone, 
Atque iilum ipfum, qui Graciam fuperavit 

• , • ; Ar-
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vincitore ne' Giuochi Panatenei ( 1 0 5 ) . Narrafi effergli ae-
caduto quefto accidente, che mentre col fuono della fua 
Tibia ftava combattendo , all ' improvvifo gli fi ruppe la iin-
guet ta , o pivetta della Tibia , reltandogli al palato attaccata, 
talche con la fola Tibia profegui il fuo fuono. Per la no-
vita del qual fuono forprefi gli fpettatori talmente fe ne 
compiacquero, che fopra degli altri competitori vincitore 
lo dichiararono ( 1 0 6 ) . 

Avendo qui fopra fatta menzione dei Giuochi Panate
nei (107) celebrati dai Greci con non infer or folennita 
degli altri quattro principali accennati , e fingolarmente con 
Inni cantati da var; cori , come afferifce Pindaro ( 1 0 8 ) , 
ftimo opportuno in quefto luogo di riferire quanto della 
Mufica ne' Giuochi Panatenei trovafi fcritto nelia vita di 
Pericie uno de'piii illuftri e celebri Greci antichi ( 1 0 9 ) . 

Di-

1 

Arte, quam olim 
Minerva Pallas, i. armorum vibratrix, excogitavit, audacium Gorgonum 

.Perniciofum gemitum contexens, &c. 
Gio.- Alberto Fxbrlcio (Biblioth. Gr&ca lib. i. cap. 34. pag. 234. T. 1. difliwue il pre* 
fente Mida, dall' altro , di cui fu fatta menzione ' alia pag. 61. 62. dice • percio di 
queflo: Verum enimvero fuit & alter Midas recentior, cujus mortem ad Olymp. XX. 
commemarat Eufebius in Chron. il che e molto contrario a quanto afferifce il P. Cor
jini , quando non vogliaji, che quello di cui parliamo, fia un terzo Mida diverfo dall 
antico , e da quello rammemorcto da Fufekio . 

(105) Johan. Beneditlus inU.ivS'apo-i Ylipiofros . Not* p. 479. Vicit etiam (Midas) 
Panathenaicis ludis. Pindari' Scoliafles apud P. Corfinum. Fafli jMi. P: I* Differt. i:-p\ 5»< 
oleum vero Athenis efferre , nifi vidoribus,- non licet. Itaqiie-dicit ( Pindarus in lau
dem. Thiaei Argivi) hydriam oleo plenam Athenis Argos detuliffe Thiaeum, qui vi-
cerat. Athletis enim, qui Panathenaea viciffent, hydria''oleo plena dabatur. CotU 
Rodiginus I. 11. cap. 27. ubi plura . 

(106) Jo. BenediB. loc cit. Ajunt autem huic peculiare illud accidiffe, ut dum cer-
taret, invito frada fit lingula, & palato adhaefent: ita ut fola arundine tanquam 
fiftula cecinerit. Qua foni novitate obftupefadi fpedatores, -adeo deledati.funt, ut 
eum vidorem declararint, ut refert Schol. 

(107) Gyraldus JEnigmata T. 2. pag. 459. Panathenaea, ingens ilia celebritas, 
ab Athenienfibus celebrabantur. 

(108 P. Corfinus loc. cit. Id inr.uere primum videtur Pindarus ipfe, dum in 
laudem Thiaei Argivi, qui Panathenaea jampridem femel iterumque vicerat, ita 
cecinit. 

fua-
yefque Athenienfium voces 
in ritibus facris hymnos choreales 
Ei decantarunt bis interiedo certo 
temporis fpatio 

(109) Veler, Maximus lib. 4. cap. 3. Pericles, Athenienfium princeps. 

I 
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Dice dunque Plutarco ( n o ) : Molti dicono, che Vericle hebbe 
Damone maefiro ne Ha" Mufica ma Arifiotele ajferma-. 
ch' egli impard Mufica da Pitocle Mojfo anchora da ambitio-
ne ordind, che nelle fefte Panathenee fi celebraffe un giuow 
di mufica. Et effendo fatto giudice a dare i premi , ordind 
come *& quando fi doveffe fuonare i pifferi ( cioe le Tibie ) , 
-& cantare ~& fionar la C ether a. Facevanfi allhora ^S d'altri 
tempi anchora fpettacoli di mufica nel Teatro, Succedette la 
morte di Pericle nell 'Olimpiade fettantottelima ( m ) . 

Prima che Lifandro famofo Generate de'Lacedemoni oc-
cupaffe Atene ( n a ) , fcrive Plutarco ( 1 1 3 ) , che Anfione So-
nutor di cethera havendo vinto f i volte ne' giuochi Pithii , per 
acquiftarfi la gratia di Lifandro, gli promife , che quando 
egli acquillava un altra volta vittoria , voleva far gridare a 

fuon di tromba: Ariftone iervo di Lifandro. 
Fm qui de'Vincitori ne'Giuochi col canto , e col fuono 

della Lira, della Cetra, e delle T ib ie . Ora parieremo di 
coloro , che col fuono della T romba , o Buccina reftarono 
parimenti vincitori ne'fuddetti Giuochi. 

E primieramenre non fara fuor di propofito il premette-
r e , effere ftato antichiffimo il combattimento col fuono delle 
T t o m b e , e che i Sonatori di quefto ftrumento erano con
fecrati a Mercurio ; che a loro s' apparteneva di dare il fe
gno del filenzio ne' Giuochi , e ne' Sagrificj; di annunciare 
le alleanze; indicar Ie tregue, e defignare i combattenti (114). 

Tra 

. ( n o ) Vita di Peric'e defcritta da Plutarco trad, in ltal. da M. Lodovico Dome, 
nlchi P. 1. pag. 165. 270. 

( i n ) P. Corjini Fafti Attic. T. *>. p. 231. Hujus Archontis ( Epaminonds. Olimp. 87. 
an. \ ) anno Pericles e vivis exceflit. Cade V anno 4. dell' Olimpiade 88. nell' anno 
del Periodo'Giul. 4285. avanti Gesu Cifto 429. dalla fondazione di Roma 32 J. 

( n a ) P. Corjini Differt, Agonift. pag. 143. Ariftonus citharoedia. Sex incertis 
Pyth;ad. ex Plutar. in- Lvfandro ; fed antequam Lyfander. Athenas occuparet; ,ideo-
que Olvmp. 94. an. r. del Per. Giul. 4310. avanti Gesii Crifto 404. fondaz. di Ro
ma 350. In appreffo efporremo quanto accadde ad Ariftone (probabilmente diverfo dal 
prefeme ) col fuo comfetitore Eunomo . 

(1T3 Vita di Lifandro fcritta da Plutar. trad, dal Domenichi p. 6x6. f.'j. 
(114^ Jul. Pollux Onomaflic. Lib. IV. cap. XII. Segm. 91. Pra-conum ge.nus, 

Mercuno facrum eft. filentium autem promulgat in certaminibus, & facrinciis. fo_-
dera annunciat, inducias indicit, & Certatores defignat. Et fuit quidem tuba: cer
tamen antiquius, fed ad honoris ftudium pofteri horura Praecones inftituerunt. ani-
madvertentes propter fpintus longitudinem, & multorum quse circa templa habitant, 
expenfam, aliqua clariute opus elfe, 

i l -
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Tra i primi, de' quali fi trova fatta menzione , fonovi 
Timeo, e Crate ambidue Elei , che fono notati nell* Olim
piade novantefima fefta (115) . Timeo ne'Giuochi Olimpici 
reftb vincitore col fuono della Buccina , e Crate col fuono 
della Tromba nell' ifteffo Giuoco Olimpico. 

Dopo 1' enunciata Olimpiade col fuono della Tromba 
Archia d' Ibla figlio di Eucleo reftb vincitore in tre Giuochi 
Olimpici di feguito, e in un Giuoco Pittico. Incerto fi e il 
tempo di quefto, e degli altri tre, ma e certamente, come 
dimoftra il P. Corfini, dopo la g6. Olimpiade (116) . Egli 
fu il primo che fra gli ftranieri reftafle vincitore nel fuono 
di tale ftrumento (117) . 

Erodoro di Megara reftb col canto vincitore (118) in 
periodo, cioe per giro in tutti e quattro i Giuochi, Olimpico, 

Pi-

(115) P. Corfini Fafli Attic. Olymp. 96. an. 1. pag. 283. Per. Jul. 43r8. ante 
Chriflum 196. Urb. Con. 358. Timaeus etiam Eleus tubicen, & Crates & ipfe Eleus 
praeco, dup'ici nimirum certaminis genere tunc inftituto, vidoriam reportarunt. 
Africanus: Ylpoo-*Ti8n <juKirty*iT*i( , xj ivlru*. Ttpuios H'hSos . TlpoatTiBn xj %\ipv%, 
xj iviKot Kp«T«( H'xetof additus eft tubicen & vicit Timaeus Eleus. Additus eft quo
que praeco, & vicit Timaeus Eleus. Additus eit quoque praeco, & vicit Crates 
Ileus. Differt. Agonijl. pag. 140. Timaeus Eleus buccina. & pag. it6. Crates Eleus 
praeco. Omnium primus. 

(11S) P. Corjini Differt. Agon. pag. 123. Archias Hyblaeus Euclei fil. praeconio 
tribus confirms, fed incertis Olymp Certe poft Olymp. 96. qua adjecti Cery-
ces, five praecones; ifque omnium peregrinorum Cerycum primus fuit. dr pag. i43-
Archias Hyblaeus praeconio. Pyth. incerta. 

(117) Jul. Pollux, loc cit. feg. 92. Prius quidem Inquilinis Praeconem agentibus, 
iis qui facrificia adminiftrabant, primus peregrinorum in Olympus decertavit Ar
chias Hyblaeus. tribufque continuis vicit Olympiadibus, & Pythio vicit Apollini. 
Erat etiam ei Pythica quaedam imago, & Epigramma tale_: 

Hanc ab Hyblaeo A'chia praecone, Euclei filio 
Imaginem laetus accipe Apollo, ob incolumitatem. 
Qui ter in Olympiis certaminibus Praconem egit, 
Neque tuba fuccinens, nee habens infignia. 

(118) P. Corfini Queft. Agonift. pag. 131. Herodorus Megarenfis cantu in periodo 
Olymp. incerta Demetrii Poliorcetae aetate, adeoque circa Olymp. 1*0. Io 
penfi , che il Canto in cui reftb vincitore Erodoro debba piii tofto intenderfi del fuono 
della Tromba in cui fu famofo, che del canto della voce umana; in fatti Giu'.io Pol
luce, e Ateneo non ci defrivono Erodoro per Cantore, ma per Suonatore di Tromba: 
rifcontrafi pero molte volte negli Scrittori si fagri che profani attribuito, in luogo del 
fuono, il canto a varj ftrumenti. Num. 10. 10. Canetis tubis fuper holocaufta. Eze-
chiel. 7. 14. canite tuba 33. 3. & cecinit buccina Apocallp. 18. 22. tibia canentium, 
& tuba . Theocritus idyl. 20. & fiftula canam. Propert. lib. 4. Eleg. ult. lie maeftje 
cecinere tubae. Macrob. Saturn, lib. 3. cap. 16. cum Tibicinis cantu. Lampridius i» 
Eliogabalo. Ipfe faltavit, cantavit, ad Tibias dixit, Tuba cecinit. 
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Pitico, Nemeo, e Iftmico (119) . Fu tanto diftinto nel 
fuono della Tromba, che accoftandofi ad effo nell'atto che 
fuona va , ftordiva le orecchie degli afcoltanti collo ftrepito 
della voce orrenda , che tramandava con la fua Tromba ( i a o ) . 
Sorpaffava nella ftatura, e nel mangiare , e nel bere qualunque 
altro Uomo, talche Ateneo lo numera tra i parafiti famofi 
degli antichi, ed e mirabile che con un folo fiato fuonaffe 
due Trombe ( i a i ) . Dormiva fopra d'una pelle d 'Orfo, e 
d'una pelle di Leone veftivafi (122) . Era talmente forte il 
fuono della fua Tromba, che fi fentiva anche all'intorno 
delle Caftella, benche lontane (123). In occafione, che 
Demetrio figlio di Antigono affediava fa Citta d' Argo, 
volendo, che i Soldati accoftaffero alle mura della Citta 
una certa macchina chiamata Helepolin per abbatterle, ne 
potendo effi cib effettuare per V ecceffivo di lei pefo, Ero
doro col fuono grandiflimo di due Trombe animo , e incito 
talmente i Soldati, che toftamente s'accinfero all'imprefa , 

e ri-

i i 19 

(ir9) If. Cafaubonus Animadverf. in Athen. lib. x. cap. 3. FefttlS: In gymnicis 
certaminibus perihodon viciffe dicitur, qui Pythia, Ifthmia, Nemea, Olympia vi
c i t : a circuitu eorum fp^daculorum. Eft igitur iriploS'o-' nKav, orbem implere ludo
rum facrorum: qui in Graecia erant quatuor. 

(120 Jul. Pollux Onomaft. lib. IV. cap. XI. fegm. 89. Caeterum Megarenfi He-
rodoro tubam inflanti, difficile erat appropinquare , ob vocis horrendae ftuporem. 

(r2i) Athen&us Deipnofoph. lib. x. cap. 3. Amaranthus Alexandrinus libris de 
Scena , Fe.odorum ait Megarenfem tubicinem , trium cubitorum ac dimidii magni-
tud-ne , firmis la'eribus, elitaffe panis fextarios fex, carnis libras viginti, qualem-
cumque reperiret: vini corgios duos bibiffe, duas fimul tubas infiaffe. Jul. Pollux 
loc cit. magnimdine quatuor erat c u b i t o r u m , . . . . fex autem panis chcenices come-
debat, odoque carnium minas, vini vero bibebat aliquot menfuras. If. Cafaubonus 
loc. cit. Subiungitur huic epuloni accuratior narratio de Herodoro Megarenfe tubici-
n e . Dicitur hie ftaturam habuiffe cubitorum trium femis: ita nofier .(Athene us) ex 
Amaranto: alii dicunt quamor ipforum cubitorum. in his Pollux lib. IV. cap. XI . 
Sic & in caeteris multum difcrepant Amarantus & Julius Pollux. Verbi gratia; ait 
Amarantus comediffe Herodorum xpt&» xlrptts inwot. carnium libras vicenas. ille 
duodecim minas: cx.ro; y pvSs npim. Amarantus, irimv _' x6xs Fuo bibiffe con-
gios vini binos. Apud Pollucem ita fcriptum, oivv "jSiiitivi x<MS• corrige, <5"u'o ivivi 

(i22'> Jul. Pollux loc. cit. Et urfinam fubfternebat pellem, & leontina indueba-
tur . Atheneus ubi fup eundem perpetuo dormire folitum fuper leonis pelle. G*, 
faubonur loc. cit. Amarantus, icoipcltrdat ol^or gy%v hi MOVTHS peine. & hoc Julius 
aliter. Solitum nempe pro culcitra pellem urfi habere: pro vefte ftragula qua tege-
retur pellem leonis. vnrkpu'lo 3 «pX]« fops', xj x&vrbv hn$i&-Kw\>. 

(123) Jul. Pollux loc. cit. Sono autem fuo etiam maxima replebat caftra, lipet 
a longinquo caneret, 
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e riufci loro di recarla felicemente al bramato fine (124). 
Reftb vincitore quefto celebre fuonator di Tromba al rife-
rire di Ateneo dieci volte ne'Giuochi Olimpici, e al riferire 
di Giulio Polluce diecifette volte (125) , e non oftante che 
ne 1' uno , ne I'altro affegni il tempo precifo , riflette con 
ragione il P. Corfini effer cib avvenuto circa 1'Olimpiade 
120. ( 1 2 6 ) . 

Fra 1'Ompiade 142. e 143. ne' Giuochi Nemei (127) 
inftituiti per la morte del bambino Ofelte, o Archemo
ro (128) , di cui qui fopra fi e fatta menzione (129) , re

ftb 

• U24) Atkennus ubi fupra. Cum igitur Demetrius Antigoni filius Argos obfide-
fet, nee milites poffent ob immane pondu. machinam Helepolin ( Dalecamp. A ca-
piendis urbibus didam) moenibus admovere, duabus tubis canens amplitudine foni 
exhilaratos & incitatos milites, ad muros ufque propellere coegit. Jul. Pollux eod. 
loc. Commendat autem hiinc his maxime, urbium expugnator Demetrius, hie etenim 
aliquando muro applicuerat quandam machinam , quae & comutnax, & molefta erat. 
tunc fane Herodorus duobus arreptis tells, fortiflime fua inflavit organa , tantoque 
milites animi robore replevit, ut impetu forti & curfu ad machinam hanc ferren-
tur. Cafaubonus loc. cit. Quod addit Amarantus, Demetrio Argos oblidente, cum 
ad trahendam helepolin machinam robur militibus deeffet, per Hermodorum ( He. 
rodorum) duabus fimul tubis canentem, rediiffe illis virtutem in praecordia : de eo 
notanda Pollucis verba: Machinae , inquit, contumaces erant, & moveri recufabant: 
ibi turn Herodorus <5Vo cdycevu \a0dy , reptov vtrv^voicsi TO\S ipydvois TolaS't. hoc eft, 
duo caprina cornua arripit, atque ea fuper illis machinis inflat. tdy*tvd appellat T« 
cuyoux x.ip*tT<t. & fortaffe ttlyuux fcripferat. 

(125) Athen&us ibid. Decies in canendi certamine fuit aliis fuperior. Jul. Pollux 
loc cit. Septem vero & decern coronatorum certaminum circuitus [ vi»il$ou( ] per-
folvit. ' ' 

(116) Fafti Attici T 4. pag. 71. Olyp. CXX. Per. Jul. 44*4- ante Xpiim 300. 
Urb. Cond. 454. Huic ipfi Olympiadi vidoria adferibi potent, quam Herodorus 
Megarenfis cantu in periodo reportavit. Etenim Athenaeo, & Polluce teftibus De-
metrii Poliorcetae aetate ille floruit, palmamque ipfam ex Athenaeo quidem de-
cem, ex Polluce vero feptemdecim vicibus obtinuit; quod fane non de Olympiis 
folum, fed de ceteris etiam Graeciae Ludis intelligi debet. 

(127) P. Corfini Differt. Agonift. pag. 146. Pylades Megalopolitanus citharoe-
dia Pythi. incert. Sed antequam Philopoemen Machanidam occideret, adeoque ante 
ann. 4. Olymp. 143. & pag. 152. Nemeade incer ta . . . . dum Philopoemen Nemeis 
intererat; idjeoque Olymp. r43. ann. 4. & Fafti Attic Olymp. 142. ann. 3. Per. 
Jul 4504. ante Xpum 2ro. Urb. Cond. 544. Pythiade XCIV. quae'in tertium hujus 
Olympiadis annum incidit, Pyiades MegUopolitai us citharoedia vidoriam obtinuit: 
certe ante Philopoemenis vidoriam adverfus Machanidam, quae 3. fequentis Olym
piadis anno parta fuit. Vide Differt. Agonift. Differt. HI. num. ir . 

(ixfi) Vide Johan. Benedictum in TlivScipou irtpiobos. De Pindari Kemeorum titult 
pag- 487- , ,. 

(129) Nel Cap. 4. p. jr . 52. fi e parlato non folo di Archemoro, ma anche at 
Pilade , cib non oftante ne! prefente Capo teffendo la ferie dei vincitori del Suono e del 
Canto ne' Giuochi Pittici , Ji pari a di Pilade piit J'mgolarmenie. 
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fib vincitore Pilade Megalopolitano eccellente fuonator di 
Cetra, il quale fu anche vincitore ne'Giuochi Pittici al n-
ferire di Paufania ( 1 3 0 ) . Nella vita di Filopemene trovafi 
fcritto da Plutarco (131) che effendo Philopemene la fecon
da volta capitan generale, venuto il tempo de' giuochi "g? delle 
fefte N-mee , poco dopo la vittoria di Mantinea . . . . fonando 
poi infieme a concorrenza i maeftri di cethera, haveva feco 
alcuni giovanetti veftiti con habiti fbldateficki "& con'vefiimenti 
di porpora .... entrando a cafo Pilade feonat or di cethera illufire, 
haveva incominciato i verfi di Timotheo , di quefio tenore . 

Sotto la coflui guida erano tutte 
Le citta de la Grecia in liber fade: 

Et effendo accompagnate infieme la grandezzza della voce , ti? 
parimente I' altezza dello ftil poetico, le quali facevano un 
beUiffimo concento; gli occhi di tutti coloro, ch' eran quivi 
a vedere, fi rivalfero azPhilopemene , *<? per tutto il theatro 
alzarono i Greci un lietiffimo grido; perciocche erano entrati 
in fperanza di ritornare nella lor folita dignitd. 

Benche prefentemente I' oggetto mio non fia , che di 
teffere la Storia della Mufica Greca, e in quefto Capo quella 
de' vincirori ne' Giuochi Mufici , cib non oftante , ficcome 
Nerone Imperatore Romano tbbe piu premura di portarfi in 
Grecia per acquiftare le Corone de'Giuochi Olimpici, Pit t ici , 
e Iftmici, che di foftenere 1' onore della Corona Imperiale, cosi 
mi lufmgo che non fara difaggradevole al mio Lettore di fa-
pere quale, e quanta tblTe ia paffione di quefio Imperatore 
per la Mufica fingolarmente Greca. Riporterb qui per tanto 
fedelmente il racconto che ne fa Svetonio colle fteffe fue 
parole 1,132): Avendo Nerone a dun que, oltre alle altre fcien^e 

Y da 

, E : 

(130) Arcad. cap. 50. Non multo vero poft Nemea celebrantibus Argivis, 
quum ludis intereffet ce.tantibus citharcedis Philopoemen, ac tunc forte Pylades 
Megalopohtanus, homo magni inter citharcedos nominis [ quippe qui Pythicam pal-
mam tulerat] carmen illud Milefii Timothei pronunciaret, qui Perfae appellantur 
canticum exorfus: comecerunt 111 Philopoemenem Graeci univerfi oculos, & plaum 
ingenti edito, certam fignificationem dederunt, eum verfum illi maxime convenire, 
& ad unum omnino effe referendum. 

Libertate frui licuit tibi Gnecia per quem. 
(131) Plutarco Vita di Philopemene trad, da M. Lodov. Domenichi T. I. p. 428. 
(131) Le V'tede'iu Cefari di Gajo Svetonio Tranauillo trad, da T. Paolo del 

Roffo Cav. Gerofolim. pag. mihi 253. feq. 



\ 

I III 

170 Storia della Mufica • 

da lui imparate, apprefb ancora a cantare di mufica (133) , 
come prima ebbe confeguito lo Imperio, voile appreffo di fe 
Terpno CitaredoQiif), che allora eccedeva ogni altro di quella 
arte , e lo faceva ogni giorno cantare dopo cena , ftandogli a 

feedere a canto gran pezzo della notte; tale che egli ancora 
comincid a poco a poco efercitandofi a comporre. Ne laficiava 
a fare alcuna cofe, che i maefiri di quell' arte di fare ufaffe* 
ro , per confervare la voce , e renderla chiara e ftonora. Egli 
f teneva fopra il petto , ftando cosi a giacere rovefcio , una 
fotti/e piafira di piombo ( 1 3 5 ) . Ufiava , oltre a cid, di pur-
gctrfi, vomitando , e facendofi far de' criftei . Aftenevafi dai 
pomi , e da i cibi nocevoli,' t ilmente che godendofi dentro alio 
animo di vederfi andare profittando a poco a poco, come 
che egli ordinariamente avtffe piccola voce, e fofie roco, gli 
comincid a vcnir voglia di comparire fopra i palchetti, e per 
le fecene din anzi al popolo : ufando ad ogni poco di dire tra i 

fuoi domeftici , e familiar i quel p rover bio Greco : che niuno e, 
che ponga mente alia mufica fegret a ( 1 3 6 ) . ZRapprefentoffi 
adunque primieramente a Napoli fopra la ficena (137) > ne 
con tutto che il Teatro per un tremuoto, che venne in un 
fubit0 , tutto quanto fi Jcoteffe , refid mai di cantare , fino a 
tanto che egli non ebbe compiuto la canzone incominciata; e 
durd parecchi giorni a rapprefentarfi nel medefimo luogo a 

can-

(133) Marc Anton. Sabellicus Comment, in hunc loc. Sed quorfum haec ut non 
folum non reprehenfibile, fed neceffarium etiam, _ maximeque probabile id ftudium 
in Nerone videri potuiflet, fi ea arte quatenus antiquiflimis heroibus fummifqtie phi-
lofophis placuit contentus fuiffet: verum quia Scaenecam illam effceminatam &_im-
pudi'cam plus fecutus eft atque ufus, deteftabile odium infignifque contumeliam inde 
reportavit. 

(134) Philippus Beroaldus Comment, in hunc loc. Terpnum: nomen propnum ci-
tharedi Tipirvcn graeci jucundum vocant, & Ttpnrvo'TtiTcc jucunditatem . 

(135) C. Plinius Katur. Hiftor. lib. 34. cap. 18. Nero [quoniam ita diis placuit] 
princeps lamina pedori impofita fub ea cantica exclamans, alendis vocibus demon-
ftravit rationem . 

(136) Ludov. C&lius Rodiginus apud Beroald. loc. cit. 
(137) Beroaldus loc cit. Non Romae aufus incipere muficam profiteri_, Neapqhm 

quafi gra-cam urbem delegit, inde initium capturus: ut mox tranfgreffus in Achajam 
facras in grxcis certaminibus coronas adeptus majore fama ftudia civium eliceret. 
P. Corfini Fafti Attic. T 4. pag. 157. Quamvis autem Nero fingulas Graeciae urbes 
inv:ferit, in. quibus Certamina committebantur, Lacedaemone tamen, atque Athenis 
abftinuit, quod ibi feveriores Lycurgi leges, hie autem Erinnyes effe dicebantur 
[Xiphil. pag. t?6. ]. 
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cantare ripofandofi, e tramettendone alcuni per ripigliare Una, 
e riftorare la voce : e parendogli che la mufica fuffe ancora 
troppo fegreta , da i bagni compari nel Teatro in mezzo, 
dove feedevano i Senator!. Ed avendo intorno un grandiftimo 
numero di gente, pofiofi a mangiare , diffe, parlando in Gre-^ 
co: Che bevendo un pocchetto vedrebbe non fenza feue lodi, di^ 
alzare alquanto la voce . E quivi invaghito della mufica di 
certi Akffendrini, i quali novamente per loro mercanzie era-^ 
no arrivati a NapoH, fece venire di Alexandria gran quantita 
di effi mufici. E con la medefima prefiezza ficelfee tra V ordine 
de'Cavalieri alcuni giovanetti, e della plebe cinque mighaja , 
o piu di giovani robuftiffimi, i quali egli divife in livree, 
acciocche eglino imparaftiuo quella maniera del fefi eg glare Alef 

fandrino. Chiamavano gli Aleffandrini i detti loro modi del 
cantare, e del fefi eggi are , Bombi, Embrici, e Tefii (138) 
(fecondo la diverfita del fuono) . Voile oltre a cio , che al 

fervigio di lui , mentre ch' egli cantava, fieffero fanciulletti 
belliffimi con belle chiome, e odorate, e molto riccamente or-
nati, e vefiiti, con lo anello nella mano (inifira ; a mae fir i, 
e capi de' quali egli dava per ciafeuno il valfente di diecimila 

feudi (139) (facendogli in cot ale guifid dell' ordine de' Cava' 
lieri). Egli adunque accefe in grande maniera della mufica, 
e del canto , e fiimando affai di ritrovarfi a cantare ancora 
in Roma, fece innqnzi al tempo celebrare il gareggiamento, 
che di fopra fi e detto, che lui faceva chiamare le fefie Nero-
nee ( 1 4 0 ) , nel quale gridando tutta la moltitudine, e con 

Y 2 gran-

(138) Sabellicus loc. cit. Hxc omnia per parenthefim legenda: bombus vox fidi-
cia eft, quae uno modo propria apium. Varro: fi intus aluum bombos faciunt. Plinius 
docet: una excitet omnes gemino aut triplici bombo, ut buccio aliquo bombos ab 
ipfo fonitu quem plaudendo imitabantur appellavit; fie imbrices & teftas: ab fimili 
quodam imbricum & collifarum teftarum ftrepitu. 

i'"39) Quadragena millia Seltertia. Tra i molti Autori, che hanno fcritto del va
lore dei Seftercii, vedi: Diclionn.'ire abrege des Antiquites par E. J. Monchablon. pag. 380. 

(140) M. Sebaftiano Eri-Lzo. Difcorfo fopra le Medagl. Anti. pag. 177. La Meda-
glia di Nerone, piccola, di buon maeftro, in rame, in eta giovenile, con lettere 
tali. NERO. CAES. AVG. IMP. Ha per riveffo una tavola, in forma di un tripo
de, fopra il quale e un vafo, et una corona, con certi animali fotto, et lettere 
tali intorno. CER. QVINQ^ ROM. CO. & S. C. Quefta Medaglia fu battuta in 
tempo, et per n.emoria del giuoco quinquennale, ordinato da Nerone in Roma, il 
quale fu il primo, che iuftitul, che ogni cinque anni tal giuoco li celebrafie, fe-

con-
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grande iftanza addomandando di udi're la fia celefte voce ', 
rifipofe, che nel fuo giardino era per fame copia a tutti quel
li, che di udirlo defderavano ( 1 4 1 ) . Ma crefcendo le preghie* 
re del vulgo , e quelle de'fbldati infieme , che allora facevano 
la guardia , molto allegramente promifie, che di buona voglia 

fenza indugio alcuno fe rapprefenterebbe in pubblico ; e coman-
do, che il nome few fubitamente foffe fcritto infieme con quello 
de gli altri mufici, e cit are di , che volevano ritrovarfi a canta
re . E cosi meffa la polizza del fuo nome infieme con I' altre 
dentro ad un vafetto , fecondo che gli toccd per forte , entro 
nel fuo luogo. I Prefetti de'Soldati Pretoriani la cetra gli fiofie-
nevano. Seguivano appreffo i Tribuni dc' Soldati, dopo i quali 
Jo accompagnavano i fuoi amici pid intrinfici, e f miliar!. 
Comparfo adunque, e fermatofi in piedi, fece prima una bella 
ricerca con le dit a (142) J appreffo fece intendere per Clivio 

Rufo 

condo che Tranquillo nella vita fua con tai parole ci fa teftimonio. Inftituit & 
quinquennale certamen primus omnium Romae, more graeco triplex, muficum, 
gymnicum , equeftre, quod appellavit Neronia. Le lettere del riverfo di_ quefta 
Medaglia, fi hanno da intendere cosi, per quanto iogiudico. Certamen. Quinquen
nale . Romae. Condi turn . 

(141) Dion. Hiflor. Romana lib. 61. Quin etiam ipfe Imperator dixit: Domini 
mei audite me libenter. Et Auguftus cecinit Attin quendam , & Bacchas, coram 
magno militum numero, & univerfo populo, quantum fedes capiebant: etfi fut 
traditum eft 1 tam parva obfeuraque voce erat, ut rifum fletumque fimul omnibus 
excitaret. 

(142) Beroaldus ubi fupra. Perado profeccnio: pulpito praeparato : de quo fupra 
diximus. Alii codices & fideliores habent perado principio; ut fit fenfus, Neronem 
pronunciaffe fe cantaturum fabulam Nidbes poft peradum principium: quo cytharedi 
uti folent emerendi favoris gratia, antequam legitimum certamen inchoent, id pro-
hemium graeci nominaverunt: latine principium dicimus, unde prohemia oratorum 
translata funt, audor Quintilianus in 4. 
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Rufo Cittadino confolare ( 1 4 3 ) , come egli canter ebbe Niobe; 
e cosi durd a cantare infino alia decima ora del di: e per 
avere occafione di cantare piii volte, non voile accettare la 
corona per allora; ne voile che il gareggiamento f terminaffe, 
ma indugid all' anno feguente. E parendogli, che il tempo 
tardaffe a venire troppo, non pote contenerf, ch' egli in quel 
mezzo molte volte non fi rapprefeentaffe in pubblico. Non f 
vergognd ancora di metterfi in opera alle fefte de' privati, in 
compagni a degli altri miniftri, e feftajuoli ( 1 4 4 ) ; avendogli 
uno de' Pretori offtrto per fua mercede , e premio, il valfente 
di ficudi venticinque mila . Canto oltre a cid in mafchera al
cune Tragedie, nelle quali Baroni , e Dii fi rapprefentdvano. 
Fece ancora fare certe mafchere, che lui raffimigliavano, o si 
veramente alcune delle fee donne , fecondo ch' egli amava piii 
ciafcuna di effe; e tra le altre cofe , cli egli rapprefntd can
tando, fu Canace, qmndo ella partoriva; Orefie , quando egli 
ammazzd la madre; Edipo accecato ; ed Ercole matto , e fu-
...•_/_ *•»„•___? „ ; . . .__ / /_ _>__«, _ '.._ / - _ _.__. • _ '_ . . . '_ 

rapprefientamento fi conve 
niva , corfe Id per ajutarlo. Profeguifce Svetonio a dimo-
ftrare il diletto di Nerone nel guidar i Cavalli , pofcia fog
giunge : Ne bafiandogii d' averfi fatto conofcere in Roma in 
cotale efercizio, egli [ come di fopra abbiamo detto ] fe n ando 
in Acaja [ cioe nella Morea ] ; e qui aggiungeremo con Pi-
loftrato Lemnio (145 ) , che dopo il ftttimo anno Nerone tentd 
di voler fare tagliare 1' Iftmo , il quale laficiato il Palagio 

fuo 

(_43> Idem loc. cit. Ferunt Neronem, cum per hunc Cluvium Rufum pronun-
ciaffet feNiobem cantaturum, cantaffe in theatro Pompeii. mox Lucanum poetam ex 
tempore Orpheum rec.taviffe: c;uo audito judices coronam Lucano dederurit, quod 
adeo egte tulit Nero ut theatro interdixerit Lucano: prohibueritque carmina often. 
tare, haec potiffimum caufa accendit poftea extimulavitque poetam Cordubenfem ut 
in pifomana conjuratione confpiraret in Neronem. "!. 

(144 Idem qui fupra. In privatis fpedaculis: audor eft Philoftratus in quinto 
Apollomi cantaffe Neronem in taberna cauponaria riudum & femoralibus duntaxat 
amidum : non fecus ac fi effet fordidiflimus cauponum. Tacitus quoque audor eft 
faedum fuiffe in Nerone ftudium cytharae ut ludicrum in modum caneret: qui etiam 
claufus in vaile vaticana atquos regebat haud promifcuos fpedaculo mox ultro voca-
re ceptus eft populus Romanus qui videret aurigantem ficut viderat cytharizantem. 

(145) Filoflrato Lemnio della vita di Apollonio Tianto trad, per Mejfer Francefco 
Baldelli lib. 4. cap. 8. 

• 
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fuo reale fe ne venne in Grecia , fottomettendcfi a' bandi de' 
giuochi OHmpj ^ de' Pithici ; ancor che di lui foffero gia ftate 
le vittorie de'giuochi Ifthmii ( 1 4 6 ) . Egli e ben vero, che h 

feue vittorie erano di fonatori di C ete re, "& di Trombetti, 
Vinfee egli parimente ne' giuochi OHmpf i recitatori delle Tra* 
gedie ( 1 4 7 ) . Segue Svetonio: La cagione principale fuper 
aver intefio , che le Citta di quel paefe , dove cotali fefte , e 
giuochi, e gareggiamenti di mufica erano feliti di celebrarfi, 
avevano ordinato di mandare a lui tutte le corone (148) [col 
mandargli le corone intendevano di giudicarlo il piti eccellente 
di tutti nella Mufica ] d'effi mufici, e citaredi, -le quali da 
lui erano tanto gratamente ricevute , che quelli Ambafciatori, 
che P aveffe ro port ate , non pure erano de'primi meffi dentro , 
per avere audienza , ma ancora erano pcfii alia feta tavola a 
mangiare feco famili ar merit e , ed'alia domfiica. E dandogli 
un d' effi Ambafciatori la quadra, e pregandolo cosi a tavola, 
che volefife cantare un poco, diffe, che folamente i Greci s'in
tendevano dello fia re a udite il canto; e che loro foli erano 
degni de gli fiudii, de' quali egli fi dilettava. E pre fia mente 

f mefe in cammino per la volta dell' Acaja . AV prima fu 

ar-

(145) P. Corfini Differt. Agonifl. Olympionlc. pag. 135. Nero Auguftus praeconio, 
comoedia, tragoedia, & curru . Olymp. 211. anno 3. Afric. Philoftr. Vit.' Apollon. 
lib. IV. c. 24. Sveton. cap. 22. & 24. Dion lib. 6y Zonar. Annal. XI. Pyihionicae 
pag. 14$. Nero Auguftus tragoedia, cithar-edia . praeconio; anno 3. Olymp. 211. 
hoc eft Pythiade 163. Philoftr. Vit. Soph. lib. IV. c. 24. & Eufebius. Iflhmionicae 
pag. i<\6. Nero Auguftus citharoedia, & praeconio. Olymp. 2x1. ex Eufeb. ad 
annum 2. Olymp. 211. & Philoftr. Vita Apoll. lib. IV. c. 24.: & Lucian. in Ne
rone. Svet. c. 22. 24. Dion lib. 6y & Plutar. in Flamin. 

(147) P. Corfini Fafti Attici T. 4. pag. IJ(J. Olimp. air . Per Jul. 4778. poft 
Chrift. 65. Urb. Cond. 818. An. f. Hoc tertio-Olympiads anno Ludi, qui ineunte 
primo celebrari debuerant, poft Neronis adventum in Graeciam celebrati funt. Afri-
canus in Olympiadum ferie de hac loquens a i t . . . ceiebrata non fuit, Nerone ipfam 
in adventum fuum differente. Quum vero ea poft annos duos ada fuiffet Nero 
autem certaminibus Tragicis, Citharoedicis, fub praeconio coronabatur [ ut Scaliger 
interpretatur ] , . . . . Eadem fere Eufebius in Chi onicis ad annum hunc adnatay!!1 

fed utroque tamen accuratior Ihiloftratus [Vita Apoll. lib. 4. c. 23. 24. J, qui 
Pythiis, atque Ifthmiis Ludis Neronem viciffe memoravit, quod a Xiphilino quoque 
fdum confpicimus. Qui plura de ridiculis hifce Neronis vidoriis delide.et, Sveto-
nium [In Nerone c. 24. Xiphil. pag. J-9J-1, aliofque adire poient. 

(148) Dion loc cit. Hie ( Nero) coronam obtinuit citharaedorum , quos ipfe non 
vicerat, ceteris omnibus, ut indignis vidoria [public, pronunciatis ] judicatis: ita-
que reliqux citharaedorum coronae ad eum ex omnibus certaminibus, quali folus vi
doria dignus effet, poftea mittebantur., 
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arrivato alia Citta detta Cafeope, ch' egli dinanzi all' altar di 
Giove comincid a cantare. Arrivato che e' fu, voile vedere^ 
tutte le maniere, e modi , che in quel paefe ufeavano circa i 
gareggiamenti del cantare , e della mufica , perciocche e' fece 
celebrargli tutti V uno dopo V altro in un medefimo^ tempo; 
come che in diverfiftimi tempi dell' anno fuffero foliti di cele-
brarfi: ed alcuni ve ne furono , ch' egli fece pid di una volta 
celebrare. Fece ancora in OUmpia celebrare il predetto gar eg-
giamento de' mufici fori del tempo confueto; e perche niuna. 
cofa lo difiurbaffe, effendo avvifato dal fuo Uberto Elio, che 
le cofe della Citta avevano bifogno della fua prefeenza , gli 
rifjofe in quefio tenore: Benche tu deft'deri, e mi configli , 
ch' io debba prefiamente tornare , tuttavia a te fi conviene, 
innanzi ad ogni altra cofa, perfuadermi, e configliarmi, che 
to torni degno di Nerone. Mentre che e' cantava , a niuno 
era lecito, ne per cofa neceffiria ancora, partirfi dal Teatro; 
onde e' ft dice, che alcune donne , ftando a vedere , partoriro-
no; e che molti ancora per il tedio dello udire , e per non 
avere a lodarlo, veduto che le parte delle terre erano chiufee, 
ufarono, o di partirfi nafecofiamente fealando le mura, o di 

fingere d' effere morti, e di farfi port are a fotterrare fuori 
delle porte a 4 9 ) . Ma quanta fuffe I' anfietd , folkcitudine , 
timore, e fofpetto, ch' egli aveva in cotali gareggiamenti, e 

quan* 

» — ^ « ^ — • ^ — — — • 1 1 ' 1 • 1. 1 ._ . 

(J49 - C. Cornel. Tacitus Annal. lib. XVI. Primo carmen in fcena recitat: mox 
flagitarne vulgo, ut omnia ftudia fua publicaret [ haec enim verba dixere ] ingredi-
tur theatrum ,_ cundis citharae legibus obtemperans; ne feffus refideret, ne fudorem, 
nifi ea quam indutui gerebat vefte detergeret: ut nulla oris, aut narium excremen-
ta viferentur. Poftremo flexus genu, ccetum ilium manu veneratus, fentcntias judi-
cum opperiebatur fido pavore. Et plebs quidem urbis, hiftrionum quoque geftus 
iuvare fqlita, perfonabat certis modis, plaufuque compofito. Crederes lartari, ac 
fortaffe laetabantur, per incuriam publici fiagitii. Sed qui remotis e municipiis, fe-
veraque adhuc, _& antiqui moris retinente Italia, quique per longinquas provincias 
lafc.viae inexpert! officio legationum , aut privata utilitate advenerant, neque afpe-
dum ilium tolerare, reque labori inhonefto fufficere : cum manibus nefciis fatifce-
rent, turbarent gnaros, ac fape a militibus verberarentur, qui per cuneos ftabant, 
ne.quod tempons momentum impan clamore, aut lilentio fegni pneteriret. Con-
ftitit plerofque eqmtum, dum per ai:guftias aditus, & ingruentem multitudinem eni-
tuntur, obtntos: & alios dum diem nodemque fedilibus continuant, morbo exitiali 
correptos. quippc gravior inerat metus, fi fpedaculo defuiffent, multis palam & 
plunbus occultis, ut nomina, a • vultus, alacntatem, triftitiamque coeuntium fcruta-
rentur. Unde tenujonbus ftatirn irrogata fupplicia, adverfus illuftres ddiimulatum 
ad praefens, & mox redditum odium, 

• 

J 
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'quanta fuffe la invidia, che portava a quelli, che con lu{ 
contrafiavano, quanto fuffe il timore , e fofpetto di coloro 
che erano diputati a giudicare , appena e poffibile a crederlo. 
Egli andava dattorno a fuoi emuli, ed avverfarii , come fe 
proprio fuffe ftato uno di loro, e gli accarezzava , tngegnandofi 
piacevolmente di farfegli amici, e tirarfigli dal few lato; 
dall' altra. banda non mancava in fiegreto di taffargli, e dime 
male, e rificontrandogli di fiputare loro contro qualche motto, 
o parola ingiuriofea. Oltre a cid s' ingegnava di corrcmpere 
con danari quelli , che e' vedeva , che in tale arte gli altri 
avanzavano. E prima che cominciofe a cantare, ufava con 
molta riverenza, e feommeffione di parlare , e di raccomandarfi 
a' giudici, con dire , che dal canto feio non aveva mancato di 
ufare ogni dilige/is^a, e fare tutto quello, ch'era da fare, 
ma che il fecceffb , e /' evento delle cofe era pofto nello arbitrio 
della fortuna ; cli eglino , come perfone fiaggie , e difcrete , non 
dovevano imputare a fuo difetto quelle cofe , che fortuitamentt 

fujfero per dovere accadere, E confortandolo effi, che animofa-
mente deffe dentro , e non dubitajfe di cofe alcuna , lo vedevi 
partire tutto racccnfolato j non percio fenza qualche fefpe^ione , 
e follecitudinc d' animo: percioccke molti, i quali erano per 
natura perfone taciturne, vergognofe, e coflumate, come invi-
diofi, e ma ligni gli erano a fofpetto. Nel celebrarfi il predetto 
gareggiamento tra i mufici, e cantori , offervava con tanta 
ubbidienza i capitoli , e leggi fopra cid fatte, ch' egli non avreb
be giammai avuto ardire r<e pure di fpurgarfi [ per non far 
romore ] ed il fudore del vifo fe lo afiugava col br accio . Ac* 
cadde una volta , che in un certo atto tragico , il bafione gli 
ufeci di mano ( 150) , di che egli con prefiezza riprefolo , fiava 
tutto tremante, e paurofeo, dubitando per tale errore di non 
effere rimandatone : ne mai vi fu ordine a rincorarlo , fno a 
tanto che un certo adulatore gli diffe , che per le grida, fefieg* 
giamenti, e feltare del popolo, le brigate non vi avevano pofio 
mente, e non fte ne erano accorte. Ufava di fare intendere al 
popolo per fe medefimo, come egli era vincitore , e per quefta 

ca-

(Ijo) Philip. Beroaldus in hunc he Baculum : ita ent fabulae argumentum, ut 
cum baculo prodiret in profcenium. Ob delidum : quo baculus elapfus erat e manir. 
bus. Summoyeretur: repelleretur. Certamine : a mufica contentions. 
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cagione ei gareggio ancora co' trombetti ( l . i ) . E* perche dt 
niuno altro reftaffe veftigio , 0 memoria alcuna ,*, ccmandd , che 
tutte le ftatue, ed immagini, pofte in onor d'altri che di lui, 
per la vittoria ricevuta in tali contefee , che in quel tempo in 
piedi ft ritrovavano , foffero gittate a terra , e un l' one ino 
ftrafecinate nelle fogne, e pifciatoi pubblici . Guido ancora mol
te volte le carrette, e ne' giuochi Olimpici ne guidd una tirata^ 
da dieci cavalli Tomato di Grecia , pafisd per la citta di 
Napoli, perciocche in quella s'era la prima volta rapprefentato 
in pubblico come cantore, e mufico; e la fua carretta era ti-
rata da cavalli bianchi, e nell' entrare fe gittd in terra una 
parte del muro della Citta, come era coftume di farfi in onore 
di quelli , che in tale gareggiamento rimanevano vittoriof. Nel 
medefimo modo entrd in Anzio, e quindi in Albano, e ultima
mente in Roma ; ma in Roma entrd col medefimo carro, col 
quale Auguflo gia aveva trionfalo, avendo indoffb una vfee 
di porpora , e fopra una clamide , ovvero mantello , layorata a 
ft elk d' oro. Aveva in tefla una corona Olimpi ca ,. e nella de* 
ftra una corona Pizia. Dinanzi a lui, a gutfa di pompa, e 
proceffione , gli erano portate tutte I' altre corone acquiftate in 
diverfi luoghi , con titoli , dove, con chi, e con che maniera 
di canti, e con quale argomento di favole egli fe le aveffe 

- rj **J 

C* gua-

(i j i) Beroaldus loc. cit. Se pronunciabat •* contra morem ritumque facrorum cer-
taminum : Nero femet fua voce vidorem pronunciabat: cum hoc praeconis officium 
fit: qui pronunciat magna voce nomina vidorum-,: ficut docet Cicero in epiftola ad 
Lucium Lucejum : hinc a Marone didum vidorem magna praeconis voce cloantum 
declarat. Prseconio contendit: hoc eft cum praeconibus decertavit de praeconii peri-
tia & vocis magnitudine & de nomine vidoris pronun.ciando: unde fadum eft , ut 
Nero coronas acciperet non folum cytharedorum, fed etiam praeconum; foliti enim 
erant praecones ludorum gyumicorum coronas imponere vidoribus: eorumque nomi
na magna voce pronunciare: deinde ipfi ante ludorum miflionem corona donaban-
tur: 'quae imponebatur illis ab alio praecone, ne fua voce ipfi praecones fe vidores 
praedicarent._ Praecones a pra: ideft valde 6c canendo dici autumat Prifciahus: qui 
facit praeconiuvn vetntur effe in decurionibus: cum quae jam fecerit non vetetur.. 
audor Cicero in epiftola ad Leptam : elius ftilo vocabatur praeconius: propterea 
quia pater ejus fecerat praeconium .• quod autem Nero' contenderit cum pneconibus 
eofque praeconio fuperaverit teftatur Philoftratus & docet Eufebius Chronographus, 
qui ait a Nerone ctrycas fuiffe certamine fuperatos: ceryx enim graece dic-itur 
latine praeco & eaduceator. corrigenda eft obiter mendofa didio apud Orofium 
de Nerone fcribentem , fie enim in codicibus impreffis legitur: affumpto vani ve-
ftitus cjedecore ceritos cythanftas tragoedos & aurigas faepe fibi.-fuperaffe vifus. 
Tu didionem illam ceritos obelo jugula 6c ceryca. fubftitue.- & praecones in-
tellige. 

\ 
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guadagnate , effendo rimafio vincitore . . . . Le corone a lui de
dicate , e fitcre, le poft intorno ai letti delle earnere, ove egli 
dormiva , e fimigli ante mente le ftatue fabbricate in fuo onore, 
ornate, e veftite a guifa di mufico , e citaredo (15 a) ( cioe 

fonatore di citara ) , della quale ftampa egli ancora fece batten 
alcune monete (153) . 

C. Antonio Settimio (154) Publio dichiarato cittadino 
di 

(152) Idem loc cit. Cytharedico habitu: quo cytharedi peculiariter utuntur: 
eft enim illis fuus proprius habitus: olim Alexander Romanus in animo habuit om-
nibus officiis genus veftium proprium dare: ut a veftitu dignofcerentur: Nero cum 
magis cytharedus effet quam priiveps ftatuas fibi erexit habitu cytharedico : qui cy-
tharam de collo fuo fufpendit: ut innuit fatyrographus illo verfu: res haud mira 
tamen cvtharedo principe natus. 

(153) M. Sebaftiano Erizzo. Difc. fopra le Med.tgl. Anti. p. 17 . -La Medaglu 
di Nerone piccola, di buon Maeftro, di metallo corrinthio , molto giovlnetto, con 
lettere tali: NERO . CLAV.DIVS . CAESAR . GERMANIC. Ha per riverfo fopra 
un palchetto una bellifli na figura d'un Apollo, che ha una cetra in mano, & let
tere tali intorno._ PONTIFEX . MAX IMP. P. P. & S. C. Qjefti medagk 
fu battuta a gloria di Nerone, a tempo, che egli cantando foiavi di cetra, & an
dava comparendo fopra i palchi, & per le fcene dinanzi al popolo, quando gli fu 
da i giudici donata la corona fopra ii fonare della cetra, per fuo onore, come 
rende teftimonio Svetonio. 

(1J4} Marmor. Oxon. N. 111. pag. 76. C Ant. Septimii Publii Citharoedi Vi-
$oric .-.'ia.- u , , 

T AKI. 2eirl»'(_«9. XVovKios 
TlipyetfMVOs % 2 UVpVUiOS xj ASllVOtlOS 
xj E<ptotof xtfctppS'os (livos KJ 
irpaTOf TCOV diraiivos vmiiaets 
Ti< v~toy%yp*w,\/.lv*ts dyavctf 
*2[Jt.0pjxv OM/JKTW H Ti At/.wi* 
"Vain? B', IhrieMi B, N_xciro 
Xiy I", "Axriac B' , Tnn% A'pym utr-, 

iri. 

C. Ant. Septimius Publius, Per-
gamenus, Smyrnaeus, Athenienfii 
Et Ephefius, Citharcedus, 
folus & primus, qui poft homi
nes natos vicit fubferipta cer
tamina. Smyrnae Olympia H 
S i 7 , Adrianalia Romae I I , Pu-
teolos I I , Neapolim I I I , Adia 

Ih 
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di Pergamo, di Smirne, di Atene, e di Efefo per la fua ec-
cellenza nel fuono della Cetra, e il folo, e primo che .a me
moria d' uomini reftaffe vincitore in quefti Giuochi • cioe: 
nella Citta di Smirne due volte negli Olimpici, due volte 
in Roma negli Adrianali, in Pozzuolo due, in Napoli t re , 
in Capo Figaio (Aflia) due, in Argo tre ne'Nemei, in 
occafione che gli Argivi celebravano il Giuoco del Corfo 
armati di fcudo, e quefte vittorie le riporto tutte di fe-
guito. Nelle Smirne repubblica dell' Afia in Pergamo tre 
ne'Giuochi Auguftali, ne' Trajanali , Efculap.i, e Commo-
dali, due ne' Pittici in Delfo, in Efefo negli Adrianali , 
negli Efefii, ne'Barbillei , in Epidauro negli Efculapj, in 
Atene negli Adrianali, in Sardi nel Crifantino , in Cora 
QTrallibus') nei Pittici, in Mileto nei Didimei, in Rodi 
negli Alei due , in Lacedemone , e in Mandi ( Mantineam ) . 
Acquifto Antonio Settimio i propofti premj di ciafcun dei 
nominati, e difficilifiimi Giuochi. Combatte fotto la direzio-
ne di C. Elio Agatemero cittadino di Efefo , di Smirne , e 
di Pergamo , che fu celebre Citaredo, e vincitore ne' Giuo
chi, e chiariffimo nei comporre Modi o Tuoni di Mufica, 

Z 2 e che 

irifru, "Ni'flta V, irdr^cts Y.aSt\ris . 
"Spi-Jpucr noi; bv Acriets , TlipyK-
{iov Av)i?Hot f , TpxiK.ua , 
Ao-Khy-'Hct , Kof£O.JV-: B ' , TluStct 
£ « iv A.tK<p"is , "Epso-ac Afrpiclvftct, 
"'Efio-cv : • Eo'csiict , Ba.pfitA\Pia , 
TZnrli'caipov Acne* 11 HBO. , AStivus 
A^pidvaa , 2«.j<r_s X/juo-a.Si-
MOV , TpaKhrtS TlJSia. , M_'M7-
TOV AilV'ftHse , 'Vofrov A\ua B ' , 

A">Kl£CUUOVO- , Me-VTIVHXV . 

&i[iuT mus b xj £a• uvTiaivs 
irav^as' cam siyuiviGaS 
viro 0wvaaY.lv T. AiK. Ayu$ii[Mpof 
f..<piciiv xj "Suvpyaiov xj 
T\tpyd{Mtov xi9otpcf>$'o-i , Upovel-
Kllv xj HiKotroibv i-tfrvipv , irtpl 
itdvi^a. iwriv yiv.'(/.tvsv cos q>veet 

•ita.-, {pet. 

Serviranno di gran lume le dotte Annotaz 
quefto marmo. 

I I , ex Arg;s clypeum, Nemea I I I , 
omnia ordine continvo. Smyr-
nae commune Aliae, Pergami 
Auguftalia III , Trajanalia _Es-
cuiapia, Commodaiia .11, Py- • 
thia in Delphis, Epheli Adria 
nalia r : Ephefia, Barbillea, 
Epidauri Aifculapia, A-
thenis Adrianalia , Sardis 
Chryfanthinum , Trallibus Py
thia, Mileti Didymeia, Rhodo 
Halia I I , Lacedaemonem , Man
tineam. Omnia propofita praemia 
fua habuere & fuere diffi-
ciUima. Certavit fub modera- . 
tore C. _ELo Agathemero E-
phefio, Smyrnaeo & Pergame-
no, Citharcedo, Hieronice, & 
modis faciendis clariffimo, in 
omnibus benevolo; non aliter 
ac fi naturalis pater fuiffet. 

ion'i del Prideaux, che egli aggiunge a 

v.'.t 

t 

i l l 
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c che lo amo fempre con amore di Padre . Non abbiamo 
certezza del tempo , in cui Antonio Settimio riporto le co
rone , e i premj delle fue vittorie, probabilmente pero giu-
fta il calcolo del P. Corfini fiori ai tempi di L. Settimio 
Severo Imperator Romano (155) , 

Eunomo Locrenfe citaredo, e cantore riporto la palma 
ne' Giuochi Pittici, incerto e pero il tempo della fua vitto
ria (156) . Timeo riferito da Strabone (157) narra che Eu
nomo , ed Ariftone di Reggio in Calabria Suonatore ancor 
effo di Cetra e Cantore , combat teffero ; chi di lor due nel 
canto riportar doveffe il premio. Ariftone pretendeva la co
rona, adducendo per ragione, che" i fuoi maggiori erano 
confagrati ad Apollo, e che da loro fe n' era poi formata 
una Colonia Al contrario rifpondeva Eunomo, che ne'com
battimenti del canto non dovevano aver luogo i Regiani, 
preffo de' quali fin ie Cicale , animali per fe ftefli inclina-
tiffimi al canto, erano prive di voce (158) . Piacque nulla-

di-

( I J J ) DifTert.. Agonift. pag. 143. C. Antonius Septimius Publius citharoedia.. 
Pythiade incerta , fed certe poft Commodum : dicitur enim viciffe etiam Commodeia 
Vide Differt. 11. Num. 14. & III. Num. 16. & pag. 149. tribus Nemeis incertis 
Facile Septimii Severi aetate. Settimio Severo Imperadore re?nb dall' anno 19} 
dell' Era -volgare fino al principio del 211. Vedi Annali d' Italia di Lud. Ant. M» 
ratari T. 1. P. 1. 

( I J $ ) P. Corfini Differt. Agonift. p. r44. Eunomus Locru's citharoedia. Pithiade 
incer. Strabo lib. VI. p. 260. Clem. Alex init. Protrept. Lucian. Anthol. lib. IV. 
c. i<S. num. 1. & VI. c. 4. num. 1. & Svidas. A Strabone dicitur fuperaffe Arifto-
nem Rheginum, a Luciano Arionem, ab Epigr. Spartin, vel Parthyn : quod fortaffe 
iterato vicerit. 

(157) Strabo Geographia lib. 6. pag. mihi 180. Peculiare quippiam habet Alex 
fluvius, qui agrumReginum a Locrenfi dividit per profundam labers convallem'. 
Cicadae enim quae in Locrorum funt parte, vocales funt, ab altera fluminis parte 
mutae. Cujus rei hanc putant effe caufam, quod hae in loco funt umbrofo: itaque 
roris plena: non diftendunt membranas, altera: quia apricantur, membranas habent 
aridas atque corneas, ut facile iis fonus edatur. Monftrabatur apud Locros ftatua 
lunomi citharcedi, cicadam habens citharae infidentem. Narrat Timxus hunc Euno-
mum & Ariftonem Repinum aliquando Pythiis canendo concertaffe de fortitione, 
ac Ariftonem quidem a Delphis contendiffe ut fibi faverent, quod fuos majores 
Apollini facros diceret, indeque dedudam effe coloniam , at Eunomum contra di-
xiffe, nihilprorfus certamina_ de cantu ad Reginos pertinere, apud quos ipfa; etiam 
cicadae, animal alioqui vocaliffimum, voce deftituerentur: interim tamen nihilomi-
nus placuiffe Ariftonem ac vidoriam fperaffe: fed viciffe Eunomum, ftatuamcjue 
quam diximus in patria pofuiffe, quod ei rupta in ipfo certamine fide cicada prae-
fto fuerit, fonumque nervi expleverit. 

(158) Cafaubonus Comment, in hunc loc. Diodorus lib. 4. rem aliter narrat- Ait 
enim 
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dimeno il canto di Ariftone (159) - ed egli ne fpero la vit-
toria, ma alia fine refto vinto dal fuo competitore Eunomo, 
di cui raccontafi, che nel mentre fuona va , effendofi rotta 
una corda della di lui cetra , volo fopra la fteffa cetra una 
cicala, e col di lei canto fuppli al fuono della corda rot
ta (160) . Afferifce lo fteffo Strabone, che in memoria di 
tal fatto, moftravafi appreffo dei Locrefi la ftatua di Euno
mo Citaredo, con una cicala pofta fopra la di lui cetra. 
Nota il Cafaubono fopra Strabone (161) , che di quefto 
fatto, o vero, o favolofo che fia, molti ne hanno fatto 
menzione . 

Venne talento ad un certo Evangelo di Taranto (162) 
di non ofcuri, e non ignobili natali di efporfi ai Giuochi 

Pit-

enim contigiffe aliquando ut Hercules feffus de via quiefceret paululum in confiruo 
Locrorum & Rheginorum, ubi cum cicadae affiduo cantu non^ finerent _eum quiefce-
re , iratus Hercules petiit a Jove dtpuviis ysvicrScu Tis hoxxovrrccs durov. Inde ftra-
ges cicadarum fecuta eft: atque ea eft caufa cur nuliaeillo toto tradu ne hodie 
quidem reperiantur cicada: inquit Diodorus: quam vere ipfe viderit. Plinius idem 
cum Strab. fcribit. Cicadae ait, in Rhegino agro filent omnes: ultra flumen in 
Locrenfi canunt. 

* (159) Egli e verifimile, che Ariftone, di cui Ji fa menzione in quefto luogo, fia 
diverfo da quello, di cui fi e parlato alia pag. 165. perche di quefto non fi legge d' aver 
Ottenuta la corona, ma bensl dell' altro d' averla ottenuta fei volte ne' giuochi. 

(i4o) Rapporta V ifteffo fatto Canone riferito da Pozio Biblioth. Cod. CLXXXVI, 
narrat. j De Rhegino quodam, & Eunomo Locrenfi citharoedis. Refert hos veniffe 
Delphos: Rheginos autem atque Locrenfes flumine, cui nomen Alex, feparari: & illos 
quidem mutas, Locrenfes vero vocales habere cicadas. Cum Rhegino item conten-
dentem Eunomum , cicadae cantantis auxilio viciffe adverfarium. Cum enim feptem 
fidibus cithara effet inftruda, unaque chordarum rupta difliluiffet, citharae advolans 
cicada reliquum cantus fupplevit. 

(161) Comment, loc cit. Hujus five hiftoria: five fabulae multi meminere, Cle
mens Alex. Lucianus, Julianus & Epigrammatarii poetae: In nominibus citharoedorum 
non convenit inter omnes: Strabo (qui non tantum ex Timaeo haec habet quae ait, 
fed ipfius etiam verbis utitur ut patet ex Antigono) Ariftonem Rhegium , & Euno-
rnium Locrum vocat: Lucianus Arionem ilium: hunc, poeta incertus Epig. Gtxcor. 
lib. 3. (lib. 4k c 16. n. 1.) Eunomum fpartin, 

'Evvofiov cottoKkov fj,tv oia$d fii ira; troT'ivi%CiV 
^irdpTiv 0 A'-K.poi iy& 

Eunomon , 6 Apollo, tu quidem nofti me, quomodo olim vici 
Spartin , Locrus ego : 

(l6t) E' incerto il tempo in cui fiorirono i tre combattenti Evangelo, Tefpi, ed 
lumelo, come nota il P. Corfini Differt. Agonift. Pythion. pag. 144. Eumelus Eleus ci
thara , & cantu, & Pyth. incer. fuperavit Evangelum Tarentinum . p. 147. Thefpis 
Thebanus cithara, & cantu. Pythi. incer ta . . . . . Eumelus tamen Eleus tunc folus 
Viciffe videtur. 

I 

I 
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Pittici, come narra Luciano Qi6f), e conofcendo di non 
aver forze baftanti per cimentarfi in que' Giuochi, dove ro-
buftezza di corpo, ed agilita di membra richiedefi, penso 
di poterfi rendere vincitore col canto, e col fuono della 
cetra, cosi perfuafo da quelle peftifere Iingue adulatrici, 
che preffo di fe manteneva, le quali applaudivano ad ogni 
fuono della tenue fua voce . Comparve per tanto in Delfo 
riccamente e pompofamente veftito con in capo una corona 
di foglie di lauro d' oro tutta divifata di fmeraldi uguaglianti 
il frutto del lauro. iWeva una cetra (cofa veramente mara
vigiiofa ) d' oro finiffimo fabbricata, e di molte anella, e 
gemme vagamente e riccamente fornita, che unitamente alle 
immagini delle Mufe, di Apollo, e di Orfeo in ella al vivo 

fcol 
I — H i _ _ _ _ | _ ^ _ M _ M — — * m . _ _ _ _ _ « _ — — _ . ^ — _ _ , — _ _ _ • • « - _ _ _ _ • — — _ _ » • _ • _ » » _ _ _ _ _ _ III m i — _ _ . 

(i6f) Dialog, adverf. indoclum. Age vero narrabo tibi quod Pythiis geftum memo-
ratur. Tarentinum quendam Evangelum apud Tarentinos non obfcuro loco natum, 
nee incelebrem, invafit cupido vincendi Pythia: ubi in iis, quae nudi cer'amina 
ineunt, non poffe fieri ut fuperior evaderet, quippe qui neque robore, nequepe-
dum velocitate effet prnditus, facile cogitavit. Verum cithara & carmine omnibus 
praemia praerepfu'-um effe, perfipferant peftes ilia: quas apud fe fovebat, laudantes, 
& applaudentes ad exiliflimum quenque cantus fbepitum. Itaque venit Delphos ve-
fte auro infigni, & corona aureis lauri foliis plexa fpiendens: haec vero etiam fma-
ragdis lauri frudui aequalibus variegata erat. At cithara, vifu mirabile, apparatu 
dive. , ex piiiiflimo auro fabricata, annuhs, & gemmis pafli.n ornua , fuifque_*lq-
cis, Mufarum, ApoIIinis & Orphei imaginibus fculpta, fpedatores fufperfos animis 
.teneb.it. jam autem vene at dies, quo in theatrum erat defcendendum, conveniunt 
tres certaturi, obtigitque fors Evangelo ut fecundo loco caneret; procedit ille poft 
Thefpin Thebanum, qui non male fuas partes egerat, auro, fmaragdis, beryllis, 
hyacinthis totus collucens, ipfa purpura, quae auro contexta vifebatur, commenda-
bat hunc culrum mirifice : quibus cum jam ftupentes reddidiffet, ac nova quadam, 
& incredibili fpe repleffet ibed.tores, cum omnino jam & citharam ptril.re, & 
adcinere effet neceffe, perfonat agreite quiddam, inerfque & incompofitmn :_ fimul 
dum immodice citharam increpat, rumpit tres fides: cantus autem plane ineptus 
erat, & folutus, ita ut ab hominibus, qui aderant, rideretur: fed ludorum praefe-
di offenfi hominis temeritate, loris caefum e theitro projecerunt. Hie vero jucun-
diffimum erat fped senium aureus ille Evangelus, cum per medirm fcemm trahere-
tur ab his, qui verbera infligebant, lacrymans, crura plagis cruentus, humi inte
rim colligens dela.pfos dum una vapulat, citharae annulos.. Exiguo autem temporls 
fpario interpofito prodit Eumelus quidam Eleus, pervetuftam citharam affeiens, cu
jus lignei erant clavuli, ipfe velte.n indutus vix una cum ferto decern dena-lorum. 
pretii. At ille & bellum edebat carmen, Si rite ficut ars pofcebat, chord.s feriens 
modulabatur: itaque & vidor abibat praeconis voce prochma'.us, ridens interim 
Evangelum, qui nequicquam citlnra ac annulis iftis kfe oftentaffet. Et ajunt fie 
fuiffe allocutum: Aurea I~uro redimitus es Ev-angele, & quid ni ? opibus enim va
les . Me vero quia pauper fum , Deiphica oportet effe contentum. Veruntamen hoc 
commodi tuus tibi orn.itus peperit, qudd cum neminem tu. m.fereat, odennt omnes 
iftas t?.m inepte fupeiftuas delicias. Mirum vero ni pulchre tibi cum hoc_ E. angelo 
conveniat, quatenus ne tu quidem fpedatoruin cachinnos quicquam moraris. 
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fcolpite forprendeva gli animi de' rifguardanti. Giunto il 
giorno del combattimento recoffi egli al Teatro con due al. 
tri Competitori, e toccatogli a forte di cantare in fecondo 
luogo , dopo ch' ebbe cantato Tefpi Tebano uno dei due an-
zidetti fuoi Competitori, che non aveva dato cattivo faggio 
del fuo valore , comparve in ifcena Evangelo tutto rifplen-
dente d 'o ro , di fmeraldi, di berilli, e di giacinti con una 
vefte teff.ita anch' effa d' oro, dando cosi u ia grande fperan-
za di fua periaia agli fpettatori abbagliati da si luminofa 
co nparfa . Poftofi all'efperimeuto comincio a cantare certi 
verfi, ma cosi infulfi, e puerili, e tocco la cetra con tale 
impetuofa veemenza, che fe le ruppero tre corde, onde per 
quefto, e per lo ftucchevole fuo canto fu da tutti giufta
mente proverbiato , e derifo. Per la qual cofa i Prefetii de' 
Giuochi offefi per la tracotanza , e ignoranza di coftui co-
mandarono, ctie a forza di ftuffilate foffe cacciato dal Teatro. 
Riufei di giocondj fpettacolo a tutti il vedere Evangelo ca-
rico d' oro , e di gemme ftralcinato pe '1 Teatro da qu-gli 
ftelfi che lo ftaffilavano, piangente, e tutto fanguinofo le 
gambe per le piaghe andar raccogliendo fra le battiture gli 
anelli della fua cetra in terra caduti. Poco tempo dopo 
comparve in Teatro il terzo combattente Eumelo , portan
do una vecchia cetra , i di cui cavicchj erano di iegno , ed 
era veftito di un 'abi to , che appena valeva dieci denari. 
Canto egli un grato poema, accompagnandolo col fuono 
della fua cetra toccata a maraviglia, e fu dal banditore 
proclamato vincitore, deridendo Evangelo, che erali pre-
fentato con Ia Cetra d' o ro , e di tanti anelli ornata. Nar-
lafi, che Eumelo cosi parlaffe ad Evangelo . Tu ti fei coro-
nato di lauro d ' o ro , e che pretendi per quefto. Ricco fei a 
dovizia , ed io povero ; appunto perche povero mi contento 
della Delfica corona : ma tu pero cofa hai guadagnato con 
quefto tuo si ricco, e sfarzofo abbigliamento , fe non 1'odio 
univerftle, e T univerfale difpregio . 

Prima di por fine al prefente Capo, merita quefto fatto 
i noftri riflefli; poiche fcorgefi in effo il vero carattere di 
tre forta di Poftffori di Mufica. Tefpi, che e il primo de-
fcrittoci per fuffidfcnte cantore, e i 'immagine di coloro, 

che 
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che contenti di una certa mediocrita infingardi, e nemici 
della fatica non fi curano d' avanzarfi piu oltre, e di giun
gere a quella perfezione, cui pure ogn' uno dovrebbe impie-
gare tutte le fue forze per arrivarvi. In Evangelo poi abbia
mo un vivo ritratto di chi quanto proveduto d' atditezza, e 
sfacciataggine, altrettanto fcarfo , fe non anche privo affatto 
di fapere, colla fua ;attanza, e collo sforzo degli abiti, e 
delle gioje cerca d'abbagliare il Pubblico, ma conofciuta 
alio fperimento la fua ignoranza diviene in ultimo la favo-
i a , e lo fcherno di tutti. Finalmente fono degni di fomma 
lode, e meritevoli di corona quei foli, che fulle veftigia 
d' Eumelo, lontani dal lufingarfi , nulla curando i fuperficiali 
ornamenti, con fatiche e fudori null' altro ceicano , che di 
giungere all' apice della perfezione, talche per lo piu mag-
giore e il vantaggio , che quefti recano alia profeffione di 
quello che da effa ne ritraggono . Egli e peio talmente uni-
verfale a giorni noftri il luffo del veftire, ed altri ornamenti 
efterni, che forzati fono i Profeffori, fingolarmente in certe 
particolari circoftanze, di uniformarfi al genio del fecolo; 
cio non oftante, ogni qualvolta la perfezione dell' Arte 
o Scienza venga accompagnata dagli ornamenti efterni, oltre 
quelli dell'animo, che effer debbono ad ognuno infeparabili, 
non v'ha dubbio, che fempre piti faranno grati , e applau-
diti dal pubblico. 

Car-amis 

Atheneus. 

Canori 6~.Poc.adrDiapent<2. Contraria contrariis curantur. 

W^ n n 
_p_g P O .MtZ 

li - tinam vulch.ro. fiam ebur nea. Lyra,. 
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DISS E RT A Z IO NE PR I M A. 

If ell" Vniverfilitd della Mujica 
appreffo de' Greci. 

L* Incertezza , e ofcurita , in cui ritrovafi la Storia de* Gre
ci , per cio che riguarda la loro origine, e quella fpe
cialmente delle loro Scienze ed Arti, e tale, e tanta, 

che rendefi quafi impoffibile l'arrivare a fcoprire, e feparare 
il vero dal falfo . Tutto e mifteriofo, e forprendente , e le 
finzioni, i portenti , e le favole ( i ) proprie de' Poeti non 
folo trovanii in quefti (2 ) ma eziandio negli fteffi Stori* 

A a 1 Ci 

(1) Per formare una giufta idea , come rate e crefciute ne* primi Uomini Jen le 
Favole levgafi la breve si , ma dotti.fima Differtazione dell' origine delle luVole dt 
Monf. de Fontenelle, ove egli dimoftra fin dove fia giunta la follia umana, bifci ndofi 
fdurre dalla fantafia, e conculcando la ragione, parte la piu nobile e diftinta, di 
cui 1'Uomo vien dotato. 

(t) Plutarchus De Gloria Athenienf. Enimvero poefin fabularum compofitiore oc-
eupatam effe, etiam Plato docuit. Eft autem fabula narratio falfa, veia.fimilis, ion-
ge itaque abeft a rebus. Lucretius lib. 4. v. 594. 

Caetera de genere hoc mon ftra, ac portenta loquuntur, 
Ne loca deferta ab divis quoque forte putentur, 
Sola tenerej ideo jadant miracula didis: 

• 

.. c. 
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ci ( 3 ) ; e tutti i loro Antenati, fe non affatto ideali (4 ) , 
benche terreni e mortali, ci vengono rapprefentati e de
fcritti come Dei immortali , e i loro figliuoli come Semi-
dei ( 5 ) . Non vi e fcienza o arte, che non riconofca pes 
inventore o propagatore un qualcuno di loro, ne ci vengo-
no defcritte tali invenzioni fenza qualche prodigio o mine-
r o . Fra tutte pero le fcienze o arti la Mufica fu efaltata a 
tal fegno , che venne giudicata fuperiore a tutte , e regola. 
trice di tutte. I Cieli, la Terra,, gli Elementi, le Piante, 
gli Animali, e il compofto dell 'Uomo, anima e corpo, 
tutto, fecondo i Greci, d'una perfetta armonia rifuona (6) . 
Gli fteffi loro Dei non folamente ebbero premura, fecondo 
Piatone ( 7 ) , di communicarla agli Uomini, affinche le paf-

fio-

(3) Ger. Jo: Vojfius Ars Hiflor. cap. IX. Quintilianus etiam lib. n . Orat. Inft. 
cap. i i . fcribit, Graecis hiftoriis plerumque poeticae fimilem effe licentiam. & 
Tul'ius pro Flacco, & ad Q^fratrem, Graecos negat coluiffe tefiimoniorum verita-
tem. Idem primo de Legibus: Apud Herodotum, inquit, hiftoria: patrem, & apud 
Theopompum, funt innumerabiles fabulae Quod fi quis haec in dubium 
vocare volet, at illud fane non poteft, Diodorum Siculum fabulas plurimas hiftoriae 
mifcere in quinque primoribus libris, quibus ea exponit, quae ante bellum Troja-
num contigerant. Ovid. Eleg. n . five n. v. 41. 

Exit in immenfum foecunda licentia vatum: 
Obligat hiftorica nee fua verba fide. 

(4) idem Vojfius lnfl. Poet. _ lib. i. cap. %. §. 13. Eft & infignis Agatharchidae 
locus libro de mari rubro: ubi ut Graecanicam de expeditione Perfei fibulam refel-
lat.'colligit prima a poetis confida, omnino incredibilia, planeque abfurda. Fauft. 
jfmideus in Epifl. Dedicat. de trib. generib. Injirum, Mufic. veter. Res quidem per 
fe difficilis ad explicandum propter antiquitatem , quae vel certiflimis rebus ipsa tem
porum loi girquitate nebulas offundit; turn hominum opinionibus periculofa negan-
tium ea extitiffe, cmae confuetis fibi, & nobis parum confentanea videntur. 

(j) S. Auguflinus de Civ. Dei I. n . c. 10. Dicent etiam fe habere Deos ex 
Jionin.bus mortuis... • talibusDiisfuis, & Templa aedificaverunt, & ftatuerunt Aras, 
& Sacerdotes inftituerunt, & Sacrificia fecerunt. Lxttantius de Falf. Rclig. lib. 1. 
tap. 1 J. M. Tullius, qui non tantum perfedus orator, fed etiam Philofophus fuit, 
fiquidem folus extitit Platonis imitator: in eo libro, quo feipfum de morte'filiae con-
foiatus eft, non dubitavit dicere., Deos qui publice colerentur , homines fuiffe. Quod 
ipfus teftimonium eo cebet graviflimum ^udicari, quod & augurale habuit Sacerdo-
tium , & eofdem fe colere, venerar.que teftatur. 

(6) Plutarchus de Mujica in fine. Etenim motus rerum, & ftellarum circuitiones 
Pythag< ras, Archyta , Plato, reliquique antiqui phiiofophi fine mufica neque fieri, 
neque conftare affirmaverunt: omnia enim a Deo fecundum harmoniam fuiffe infti
tuta . _ _. 

(7) Idem de Superfti. Muficam ait Plato concinnitatis opificem hominibus _ diis 
datam, non luxus gratia &.pruritus aurium: fed quoniam animi circuitiones turbu-
lentae & vagae in corpore Mufae & gratia: inopla, fjepen_m.ro incontinentia & er
rore luxuriant; ut rurfum in ordmem ejus opera reuigi polfint, 

http://fjepen_m.ro
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fioiii freeolate deli' animo poteffero frenare e dirigere, ma 
di efercifarla non ifdegnarono anche effi chi col canto, e 
chi col fuono di qualche ftrumento, onde gli Uomini im-
pegnarono, nel preftar loro il culto, ad unire agl Inni c 
a'Sagrificj il canto e il fuono. Indi gli Uomini fteffi pen-
fendo che gli Dei foffero corpi celefti, compofti di numeri, 
ed armoniche proporzioni, penfarono ancora che, fa Mu
fica ne'Sacrifice adoperando, imiterebbero la lor natura, e 
molto d' appreffo farebberfi a.vvicinati al loro effere: e che 
il Mondo, egregia opera divina , foffe di Concento compofto , 
edi Armonia, come ancora le fue parti . Giudicaronoancora , 
che tutto cio , che e Mufica , a' medefimi Dei foffe fommamente 
grato ; e che percio convenientemente ufar fi doveffe ne'Sagnficj. 

Cio prefuppofto, ragionevolmente divifero la Muiica in 
Umana , Mondana, e Strumentale (8) . E cominciando dalla Mu
fica Umana dell' Anima , effi com' eran privi del vero lume, e 
della giufta e perfetta cognizione di Dio , in varie, e ftrane 
guife la definirono. Pitagora diffe, V anima effere il numero, 
die da fee fi muove (p) , Piatone, effer una foftanza intelligen-
te mobile da fe fteffa, e agitata fecondo il numero fenoro ( i o ) , 
e Dicearco effere /' Armonia dei quattro Elementi ( n ) . E 

paf-

(8) Come fu dimoftrato nel primo Tomo cap. x. pag. 9. 
(9) Plutarchus de Placit. Philofophor. lib. 4. cap. i . Pythagoras illam _( id. animam ) 

effe dixit numerum feipfum moventem; numerum vero pro Mente fiimit. P. Eduard. 
Corfinus in hunc loc In graeco Stobaei textu additur ipows £t xai "Zivuyopet!, _ Xe-
nagoras, ubi Canterus Anaxagoras inrerpretatur. At Anaxagoras, ut fequenti Ca-
pite docet Plutarchus, animae fubftantiam aeream , & corpoream effe putavit; adeo-
que ipfius fententia Pythagorae communis effe non poterat. Refcribendum_ opinor 
%iv*.*-pdT*K Xenocrates. Etenim Plutarchus ipfe in Libro de Procreatione Animae ex 
Timieo teftatur quod "tL-voi-paTtis TUS "ty-ix*)* I'd* icrixv, dpiSpti-- «i/T0r vtpiavTi 
xivo-![it»ov d-Ti<pr,ve'To Xenocrates dixit Animam effe numerum, qui a fe ipfo moveatur. 

(10) idem Plutarch, loc. cit. Plato fubftantiam intelligentem, a fe ipfa mobilem, 
& juxta harmonicum numerum agitatam. P. Corfinus in eund. loc Sentehtiam hanc , 
omiffo tamen ipfius Audore, fufe exagint Ariftoteles lib. i.e. 4. de Anima. Sed hie, 
alibique fiepius contra Platonis placita invehitur; quum certe Simmias apud Plato-
nem in Ph-iedone opinionem illam tradiderit. Sic Ariftoxenus Muficus idemque 
Philofophus, ut inquit Cicero Tufcul. I. c. 10. animum effe putavit ipfius corporis 
intentionemquandam velut in cantu, & fidibus,, qtne harmonia dicitur. Sic ex 
corporis totius natura, & figura varios motus cieri, tamquam. in cantu fonos. ita 
ab artificio fuo non receflit; & tmien dixit aliquid,' quod ipfum quale effet, c a t 
multoante,<1. didum &expl..natum a Plnone, VidendusLadint.us Inftit. VII. cap. 13. 

_ ( I I ) Apud eund. Plutarch, lib. cit. Dicearcus exiftimiv't Animam effe h-riiio-
niam quatuor Elementorum. P. Corfinus in hunc loc Hie perperam a Numenio de 
Natura hominis c. a. Dinarchus; a Iheodoiito Therapeut. lib. ...Clearchus vocatur. 

§? 
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paffando dall' anima al co rpo , efpone Plutarco il fentimert-
to d'Ariftotele , e d ice : Che i feenfi, li quali fono fiati in
trodotti ne' cor pi per harmonia, come celefti, *t_? divini, con 
I' ajuto di Dio fomminiftrando agli Uomini il feenfeo , parlo del 
vedere , e dell' udire, fanno manifefla con la voce , *& col lumt 
V harmonia ', "^S gli altri feenfi compagni di quefti, in quanta 

fe no feenfi, d' harmonia fono compofti ( 1 2 ) . Soggiunge Boezio: 
La Mujica humana e intefa da ciafeuno , il qual fe raccoglia 
in fee fteffo. Che cofa altra e, che mefeoli quella incorporea vivacita 
della Ragione al Corpo, fe non un certo adagiamento, *& quafi 
Come un temperamento di voci gravi, e leggiere, che faccia 
quafi una Confonantia P Che cofa altro e eke con giunga infiemt 
le parti di effa anima, la qual (come place ad Arifiotele) e 
compofia del Ragionevole , e dello Irragionevole ? ZE che cofa, h 
qual mefeoli gli Elementi del corpo, o che contenga in fee fit fia 
le parti con fermo adagiamento ? Ma di quefio anco poi par-
lard (13) &c. 

Percio pofcia che riguarda la Mufica Mondana , confide-
m o n o quefta nel movimento de' Cieli , nell' unione de
gli Elementi, e nella varieta de' Tempi ( 1 4 ) ; fupponen-
do effi non poterli movere i Cieli fenza fuono , ne poterfi 
unire la diverfita degli Elementi e d e ' T e m p i fenza Armo
nia (15 )" 

Qui pero , Iafciando per ora da parte la Mufica Stru
mentale , oggetto principale ed unico della prefente Storia , fa 
d' uopo diftingue!e il doppio fignificato di quefta parola Ar
monia, come altrove fu notato ( 1 6 ) , a fine di meglio di* 
chiarare le due forta accennate di Mufica Umana , e Mon
dana . 

II primo fignificato della parola Armonia comprende 
tutte le cofe create , onde Fabio Quintiliano dice, che chia* 

ma-

(II Plutarco della Mufica trad, da Marc Ant. Gxndini T. t.pag. mihi 141. 
(13I De Mufica lib, t.cap. 1. trad, dal Cav. Ercole Bottrigari. 
(14) Boetius loc. cit. Es (Mufica) quae eft mundana , in his maxime.perfpioeji-

da eft, quae in- ipfo caelo, vel compage elementofum, vel temporum jftrietate vi-
funtur. 

(15) Maerobipts in Somn. Scip. lib. 1. cap. 3. Boetius loc. cit. 
(16) Iftor. Mufic. T. 1. Differt. X. pag. 175. 
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mano Armonia la concordia di cofe diffmili ( 17 ) ; I'altro 
fignificato riguarda le Voci e i Suoni defcritto da Cicerone, 
effer quel Concento concorde e congruo formato con la rnodera-
kione di voci difiimili, che nel Canto dai Mufici vien chiamato 
Armonia ( 1 8 ) . ,,, , , . , 

Quefta Armonia , tanto nell' uno che nell altro dei due 
fignificati, non e altro, che una certa concatenazione .unio
ne , difpofizione, accordo, convenienza, che paffa fra le 
part i , di cui e compofta qualunque cofa (19), e quefte parti 
fono difpofte e ordinate in tal modo, che quella diverfita, 
diftanza , che fra di loro paffa , vien chiamata Intervallo, e 
quefto e tale, che da foudamento a quello che chiamafi Ra
gione, o Proporzione, la quale anno voluto trovarfi 1'ifteffa 
ifteffiffima in qualunque forta d' Armonia . Quefta fu dai Gre
ci Filofofi tenuta in fommo pregio, onde afferirono, tutto 
il creato effer un compofto di Mufica (2.0), 

Siccome poi per dimoftrare la defcritta Armonia , e la 
di lei Ragione, o Proporzione egli eindubitato, 1'unico mez
zo effere ii Numero, fenza cui, come vuole Piatone (21) , 
di niuna cofa puo renderfi ragione, e il quale fecondo Pita
gora riportato dallo Stanlejo (22) e il principio dell' Uni

ver

fi 7) Fab. Quintilianus Inft. Orator, lib. 1. cap. X. Nee ilia modo contenti diflimi-
lium concordia quam vocant dppiovlav. Ariftoteles de Anima I. tex. S .• Harmonia 
eft temperameutum & compofitio contrariorum. 

(18) Cicero Tufcul. qu&ft. lib. i. 34. Harmoniam autem ex fonorum intervallis 
noffe poffumus, quorum varia compofitio harmonias etiam efficit plures. 

(19) Stanlejus Diftipl. Pytag. T. t.pag. 379. . . • de cetero quoque folida confiftunt 
corpora, nempe terra, aqua, aer& ignis, &, ut femel dicam, mundus, quem dicunt 
adminiftrari per concentum & harmoniam , &c. 

(io) Mich, Pfellus. Mufic cap. 1. ex verf. Elis. Vineti. Mufica univerfitatem con-
tineri veteres dixerunt. Thorn. Stanlejus loc cit. p. 33S. Mufica inquiunt (Pythagorici), 
corfenfus rerum & univerfi Ariftocratia continentur. Quod enim in mundo har
monia eft, id in civitate eft bona legum conftitutio, in familia temperantia. 

( n ) Plato. Eplnomis vel Philofophus. Ita neceffe eft omnino numerum pracfup-
ponere. Idque neceffarium effe, pluribus etiam rationibus monftran licet. Sed re-
cte nunc ratione hac oftenditur, quod caeterae artes, quas omnes paulo ante enume-
ravnnus, fublato numero penitus evanefcunt. 

_ (_»i) Thorn. Stanlejus loc. at. p. 314. Numeri genera duo funt, intelledualis vel imma-
tenalis, & fcientificus (Nicomac. Arithmet.) Numerus intelledualis eft fubftantia aeter-
»a numeri, quam Pythagoras in fermonede Diis [Iambi. Vita Pythag. c.i8. n. 104. ] 
principium effe dixit Univerfi, caeli atque terne, & intermedia: naturae Hoc 
«t quod principium [ Theon, Smym. cap. a. fin. conf. Meurf. Denar. c. i. P. 8. feq. ] 

vo. 

I 
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Verfo, e fonte , e radice di tutte le cofe; cosi ragion vuole, 
come ogn' un ben vede, che prima d' innoltrarci, efponghia. 
mo qui la dottrina del Numero , la quale fervira poi anche 
all'intelligenza della Teoria de'fuoni, di cui dovremo ne-
ceffariamenre trattare , e della varieta delle cofe create , che 
Come vedremo in appreffo, fenza la varieta delle numeriche 
Ragioni non puo dimoftrarfi . 

La Quantita, la quale e foggetto delle Matematiche, 
ft divide in Dif creta, ed in Continua. La Quantita difereta, 
chiamata Moltitudine, e l'aggregato, e 1'unione di alcune 
Cifre chiamate Numeri, i quali fono foggetto particolare 
dell'Aritmetica . La Quantita continua, nominata Grandezza, 
e la linea, con la quale mifuranfi la fuperficie , l'altezza, 
e la larghezza dei corpi ; e quefta linea e I* oggetto partico
lare della Geometria . La Mufica , come fubaltema dell'Aritme
tica , e della Geometria, prende il numero dall'una, e la 
linea dall' altra , fervendofi per linea della corda fonora, e 
del numero per mifurarla, e quindi ambedue compongono 
foggetto principale della Mufica, che e il fuono, e il nu
mero, e quefti viene ad effere come la Forma, e il corpo 
fonoro la Materia della Mufica. 

Nell'efporre poi la dottrina de'Numeri , giufta il fen* 
timento degli antichi Filofofi, non ho avuto difficolta di fer-
virmi d' alcuni termini adoperati per rendere co.i piu facile 
e piana 1' intelligenza della mente de' mentovati antichi Fi
lofofi fu quefta materia; tanto piu che tutti gli Sciittori 

-di Mufica de'fecoli paflati fe ne fon ferviti. 
II Numero, per incominciare dalla fua definizione, 

altro non e , che un compofto d' unita, e 1* unita e il 
principio del Numero , nell' ifteflb modo , che il punto e 
principio deJla linea. Si dividono i Numeri in femplici, 
duplicati, triplicati, quadruplicati, &c. ( 2 3 ) . E quefti fe 

fo-

vocat, fontem, & ndicem omnium, atque delink, quod fit id, quod ante _ omnia 
exiftit in mente divina, a quo & ex quo omnia ordine digeruntur, atque indiffo-
lubili ferie numerata manent. 

(13) Humeri femplici I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Duplicati 10. ii. r_."i! j . 14. I j . 16. 17. 18. 19. &c. .compofti della prima decina. 
Triplicati 10. 11. i i . 13. 14. i j . 16, %j, iS , 19. &c. compofti della feconda decina. 
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fono compofti di due figure, diconfi compofti delle decine, 
fe di tre figure, delle centinaja, fe di quattro figure, delle 
migliaja , e cosi in feguito, decine di migliaja , centma;a 
di migliaja, milioni &c. (24)-

Nella ferie de' Numeri altri fono Pari, altri Impa
rl ( 25 ) . I numeri Pari fono quelli, che fi dividono in nu
meri uguali ( 2 6 ) ; gl' Imparl fono quelli, che non fi polio-
no dividere in numeri tra di loro uguali ( 2 , ) . 

I numeri Pari altri fono Parimente pari, e fono quelli, 
che divifi, e fubdivifi fino all* unita, lafcian' ogni parte fempre 
pari (28) . Altri fono Parimente imparl, i quali effendo per 
fe ftefli pari , vengon divifi in due parti, che fono uguali, 
ma non fono per fe fteffe pari (29) . Sono altri fmparimente 
pari, e fono quelli, che ammettono alcune divifioni uguali, 
ma in fine reftano divifi in parti impari ( 30 ) . 

Si divide in oltre il numero in Incompofto, e in Compo
fto-, 1' Incompofto , detto anche Primo, e quello, che non e 
compofto da alcun altro numero, fe non che dall'unita (31) . 

B b II 

(lift Compofti di tre figure ioo. ioo. 300. &c., centinaja. Di quattro figure 1000. 
»ooo. 3000. &c. migliaja. Di cinque figure 10000. aoooo. 30000. &c. , decine di 
migliaja. Di fei figure 100000. xooooo. &c. centinaja di migliaja . Di fette figure 
1000000. 2000000. &c. , milioni. 

(15) Humeri pari a. 4. 6. 8. 10. 11. 14. Humeri impari 3. 5. 7. 9. H . 13. IS. 

8 4 * 
(i<J) Numero 16. fi divide in due — , /' 8. in due ~ il 4. in due — , il %. in 

. XO o £^ 

. . 1 

due umta — . 
i 

(%*•) Numero 7 fi divide in ~ ; e qui deve notarfi, che febbene I' Aritmetica pra
tica ammette i rotti, per mezzo de' quali poffono dividerfi i numeri impari indie parti 
uguali , cib non oftante, fe non che di rado viene ammeffo nella Mujica V ufo de' 
rotti . 

(%S) Vedi I'Annotaz. (3). 
(19) Vedi 1' Annotaz. (4) . 

i l 6 ? 

(30) II numero 14 e uno dei numeri Imparlmente pari '•*• pari - pari ~ pari 
x 
i . 
- imparl 

(31) Numeri Incompofti, 9 pfmi 3. 5. 7. u . 13. 17. 19. fre. 

i 
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II Compofto , detto anche Secondo, e quello che vien com
pofto da altri numeri ( 32 ) . 

Dividefi pure il numero in Perfetto, ed e quello, le 
di cui parti prefe infieme lo compongono (33) ; in Radicak, 
che e quel numero, che vien moltiplicato in fe fteffo; in 
Quadrato, ed e il rifultato dalla moltiplicazione del Radi. 
cale; in Cubo, che nafce dalla moltiplicazione del radicale 
nel quadrato &c. (34) • 

Pro* 

<3i) 11 num. 14 I inifurato dalla mohiplic del t per ** — , e cosi il 18 dal - , 

(33) 11 primo num. tra i Perfetti e il 6, il quale e compofto della fua meta 3 ; del 

I 

terzo i , t del fefto 1 , e della fomma — . 11 fecondo num. tra i Perfetti e il 18 compoftt 

del 14 net a, 
7 qua- ta parte 
4 ftttitria parte 
a decma^U'irtt parte 
I viiifimixoitai a 1 arte 

fo-r.ma i l • Pochi fono i numeri Perfetti, come aw•erte Pietro Bongo (Numer. Myteria), 
che ne efpone la ferie di tutti; in fatti dai numeri femplici fino alle migliaja foli 
quattro fe ne trovano che fono 6, 1 8 , 4 9 6 , 8 1 1 S , vedaji il reftante nel citato Autore 
pag, mihi 4^8 . 

(34) Numeri 
Radical!. 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

3 

9 

I O 

Prima 
Pute'U . 

Qua-
diati. 

4 
_____ 

9 

16 

25 

36 

_9 

64 

8l 

IOO 

Second 

Potejia.1. 
J 1 

Cubi 

27 

64 

125 

_ i6 

343 

. 1 2 

7 2 9 

1CCO 

16 

81 

_E_6 

_EL 

1296 

2401 

4096 

6 5 6 i 

—n 

32 

243 

1 0 2 4 

3 1 2 ; 

7776 

16807 

3*768. 

59049 

64 

729 

401,6 

15625 

46656 

117649 

26:144 

531441 

128 

478^69! 43046721 

10000 ', IOOOOO 1000000 ICOC oco ICGOCOOOO 

3187 

16384 

7812s 

279936 

823543 

1097152 

_ ! _ _ E _ 
6561 

6553* 

3906:5 

167^616 

5764801 

16777216 

Terza Quarta] Qui-.tt Sefta 
Patella. 

Sitt'ma 
Potijia. 

Ottava 
Pohfid. 
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Proporzione, o Ragione e la comparazione, corrifpon
denza, o relazione, che ha un numero ad un'altro numero; 
il primo dei due numeri chiamafi Antecedente, e il fecondo 
vien detto Confeguente. Se i numeri fono uguali, chiamafi 
Proporzione d'ugualitd, fe non fono uguali , dicefi Proporzione 
tt inegualitd ; fe J. antecedente e maggiore, dicefi Proporzione 
di maggior inegualitd, fe 1' antecedente e minore , vien chia
mata di minor inegualitd. , ., 

Evvi pur anche la Proporzione Razionale, e la Irrapc* 
nale; la Razionale e quella in cui una Ragione o Proporzio
ne di due termini e commenfurabile ad un'altra Ragione o 
Proporzione di altri due termini (35) ; 1' It-razionale e quella 
in cui una Proporzione non e commenfurabile con un' al
tra (36) , e percio vien anche chiamata Sorda. 

Diftinguefi pure la Proporzione in Continua, e Difcreta. 
La Continua e quella in cui il Confeguente di una Propor
zione diviene Antecedente d'un'altra Proporzione, e i ter
mini medii fanno 1' officio di Confeguenti e di Anteceden. 
ti (37) . La Proporzione Difcreta, chiamata anche Difeon-
tinua, e quella in cui una Proporzione e difgiunta dall'al
tra (38) . 

Cinque fono i Generi di Proporzione . II pnrao chia
mafi Moltiplice , o Sub- moltiplice , ed e quello, in cui 1'an
tecedente numero, effendo maggiore, contiene piu volte 
compitamente il numero minore •; fe due volte chiamafi 
Proportion Dupla, fe tre volte Tripla , fe quattro Quairupla 
&c,, e quefta e la Moltiplice (39) . Se 1'Antecedente , effen-

B b _ do 

(35) i : 8 e uguale a 3 .- 11. perche tanto e Sub-quadruplo i. : 8 come e Sub-
quadruplo 3 : 1 1 . 

(36) x con la radice di 3 non i efprimibile con numeri , e percio vien chiamata 
Sorda . 

(37^ 3 ; 9 : *-1 '• 81 : 143 : 719. In quefta Proporz. Continua , in cui il J e Ante
cedente , e il 9 Confeguente, diviene V ifteffo 9 Antecedente del Confeguente 17 e cosi 
in feguito &c. 

(?8) 1 : 4 : ; 16 : 31 .- : n S : l*\6. In quefte Proporzioni, benche I' antceiente 
d' ognuna fia contenuto due volte dal Confeguente, cib non oftante il Confeguente della 
prima Proporz. che e 4 non e nell' ifteffa Proporzione con il 16 Antecedente della fecon
da Proporzione, perche 4 : 1 . e quadruple, 1 1 : 4 c duplo. 

(39) Proporz. Dupla 1 : 4 : 8 : 16 
Tripla 3 ; 9 : 17 : 81 

Quadrupla 4 : 16 ; 64 ; 156. 
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do m i n o r e , e contenuto dal Confeguente due , tre , quattro 
volte , chiamafi Sub-dupla , Sub-tripla , Sub-quadrupla &c (40); 
e quefta prepofizione Sub aggiungeli a qualunque Proporzio
n e , ogni qual volta il minor numero fia Antecedente, e il 
maggiore Confeguente. 

Chiamafi il fecondo Genere Superpartlcolare , nel quale 
f Antecedente contiene il Confeguente una volta , e in oltre 
una par te , che rmfura ambidue compitamente fenz'-alcun 
avanzo o rot to, la qual parte vien chiamata Aliquota. Se 
quefta parte Aliquota fara una meta del termine minore 
della Proporzione, dicefi Sefequialtera, fe un terzo, Sefequi-
terza, fe un q u a r t o , Sefquiquarta ike. ( 4 1 ) ; avvertendo che 
la parola Sefequi fignifica il tu t to . Se 1'Antecedente fara con
tenuto come fopra, dicefi, Sub-fefquialtera , Sub-feefequiter^a, 
Sub-fefequiquarta &c. (42 ) . 

11 terzo Genere vien detto Superparziente, ed e quello 
in cui 1' Antecedente contiene il Conltguente una volta, e 
di piii una parte , che non e comune mifura , ma un piccol 
avanzo , o rotto ; e quefta parte dicefi Aliquanta ( 4 3 ) ; fe 
f Antecedente fara contenuto, fi dice Subfeuperbiparziente 
&c. ( 4 4 ) -

Vien chiamato il quarto Genere Molteplice-fuperpartico* 
lare, il quale e compofto del primo e fecondo Genere, 
p . rc io fe f Antecedente contiene due , t r e , quattro voite &c. 
il Confeguente, e in oltre una parte Aliquota, come la 

me-

(40) Proporz. Sub-dupla 3 1 : 16 : 8 : 4 : 
Sub-tripla 143 : 8 1 : 1 7 : 9 , 

Sub-quadrupla 10*4 : xj6 : 64 : 16 
(41) Proporz. Sejquialtera 3 : 1 : : 6 : 4 

Sc• of-iiterza 4 : 3 : : 1 i : 9 
Sefquiquarta 5 : 4 : : 10 : 16 
Sefquiqtimta 6 : 5 : : 30 : 15. 

(41) Proporz. Sub-fefquialtera 8 : i i 
Sub-fefquiterza 18 : 14 
Suh-fej'quiquarta 8 : 1 0 
Sub-f ejquiquinta IO : I I . 

(43I Super'iiparzienteterza 5 : 3 
Supertriparzientequarta 7 : 4 

Superquadriparzientsquinta 9 : J. 
(44) Sub-fuperquintaparzientefefta 6:11. 

Sub-fuperfeftaparzientefeltima 7 :13 . 
Sub-Juperjettimaparzienteottava 8 : 15. 
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m e t a , un terzo, un quar to , un quinto &c. vien chiamata 
Dupla fefquialtera, Triplafeefequiterza , Quadrupla fefeqmquarU 
&c. ( 4 $ ) , fe 1'Antecedente fara contenuto dal Confeguente, 
Sub duplafefiquialtera , Sub tripla-fefquiterza &c. ( 4$ ) . 

Molteplicefuper•paryente chiamafi il quinto Genere , che 
e compofto del primo , e terzo Genere , ed e quello in cui 
1' Antecedente contiene il Confeguente tante vol te , e in ol
tre una parte AUquanta, per efempio, fe 1'Antecedente 
contiene due volte il Confeguente, e di piii quattro unita 
vien detta Duplafeuperquadriparziente &c. ( 4 7 ) . &__ 1* Antece
dente e contenuto, dicefi Sub-dupla-feuperquadriparziente ( 4 8 ) . 

La Proporzione Continua vien chiamata ancora Vrogreffw 
ne o Proporzionalitd, e quefta e di tre for ta , Progreftione 
Aritmetica , Geometrica , e Armonica. 

La Progreftione Aritmetica e la ferie dei Numer i , i quali 
ugualmente fono diftanti 1'uno dal l 'a l t ro , cioe le differenze 
fono confimili ( 4 9 ) . 

La Progreftione Geometrica e la ferie dei Numer i , che 
con 1'ifteffa proporzione fono diftanti 1'uno dall'altro (50) . 

La Progreftione Armonica e la ferie dei Numer i , ne' quali 
la differenza, che corre tra il primo e fecondo termine , e 

tra 

(45) Dupla-fefquialtera % : i 
Tripla-fefquiterza 1 0 : 3 

Quxdrupla-fefquiquarta 1 7 : 4 . Jfc 

(4$) Sub-dupla-fefquialtcra 8 : _« 
Sub-tripla-Zfefquiterza 18 : 60 

Suh-quadrupla-fefqui quarta 8 : 34. 
(47; Dupla-fuperbiparzienteterza 8 : 3 

Tripla-fupertriparzientequarta 1 5 : 4 
Quadrupla-fuperquidriparzientequinta 14 : 5. 

(48) Sub-duplafuperbiparzienteduodecima 1 1 : 3 * 
Sub-triplafupertriparzienteduodecima u . 45 

Sub-quadruplafuperquadripurzientedecima 10 : 48. 
(49) ProgreJJione Aritmetica 1. i . 3. 4. 5. 6. 7. 8. le differenze fono I' uniti 

i . 4. 6. g. 10. i i . 14. 16. le differenze fono il dut 
3- 6. 9. i i , 15. 18. i i . 14. le differenze fono il tre. 

(50) Progreftione Geometrica 1 : 4 : 8 : 16 
renze jono in pro'^orzion Dupla 

, J : 9 : 17 : 81 : 143 : 719 : 1187 : 6561 /* diffe-
xunze fono in proporzion Tripla, 

! * • 
64 : n 8 : 156 le diffe-
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tra il fecondo e terzo termine ha 1'ifteffa proporzione, che 
ha il primo al terzo termine ( 5 1 ) . 

La Progreftione Contrarmonica e la ferie dei Numeri, 
ne' quali la differenza del primo e fecondo termine, e del 
fecondo e terzo termine ha 1' ifteffa proporzione, che ha il 
terzo al primo termine (52) . 

Sarebbe qui luogo, dopo d' aver efpofti quei principj 
della Teoria Aritmetica da me creduti piu opportuni al no
ftro fine , di profeguire , dimoftrando le operazioni pratiche 
dell' Aritmetica , che fono Sommare , Sottrarre, Partire, e 
Moltiplicare; ma fupponendole io gia note, non fara inutile 
f affegnare ora una regola quanto facile, altrettanto ficura 
per conofcere, dati due termini qualunque fiano, a quale 
dei cinque Generi di Proporzioni di fopra accennati appar-
tengano. 

Due fono i modi, co' quali poffiamo rilevare la Pro
porzione di due numeri, f uno colla Sottrazione , 1' altro 
colla Partizione. Nel primo modo , fi fottragga dal numero 
maggiore il minore, e fe quefto venga fottratto una, due, 
tre volte $'i\z alcun avanzo , tali termini, o numeri faranno 
del Genere moltiplice , che e il primo (53) • 

Se nel fottrarre dal maggiore il minor numero, oltre 
il 

4 : 8 * 6 4 : 3* 
(Ji) ProgreJJione Armonica 6 . 8 . n . l6 . 14 . 31 . 48 . 64 . 96 le differenze 

-Zz 4 ^ • ->-iL_i_i£---
Jono nella fteffa proporzione che e il primo al terzo termine . in fatti fe noi comporremo 

6 : 8 

le due Proporzioni . _ ' • trovaremo nafcervi la Proporzione dupla 48 : 96 uguale 

a 2 : 4 avvertendo che comporre una Proporzione con un' altra fi fa col moltiplicare li 
Antecedenti e Confeguenti infieme: al contrario per detrarre una Proporzione da un' 
altra , Ji fa col moltiplicare un Confeguente d' una Proporzione coll' Antecedente dell' 

' \r 2 dup'a . 
altra, e cos) viceverfa * ? fiftuialtera. 

3 : 4 fefquiterza. 
*l<) E i ^ 

14 : 4° : 48. 

a8 11 14 

<S3) **7'-9 ^ *? Proporzione Tripla 7 :18 JJ *r - Proporzione Sub-quadrupla. 
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il detratto una fola volta, ne avanzi una parte Aliquota, 
che fia comune mifura d'ambidue i termini, tali < numeri 
faranno del fecondo Genere di Proporzione , che e il Super-
particolare (54) , 

Se fottratto una fola volta il minor numero dal maggio
r e , vi fopravanzi una parte Aliquota, che non fia comune 
mifura dei due termini, tali numeri faranno del terzo Ge
nere di Proporzione, che e il Superparziente ( 55 ) , 

Se dal maggior numero fottratto il minore, due, tre 
volte &c., ne fopravanzi ancora una parte Aliquota mifura 
comune d'ambidue i termini, tali numeri faranno del quar
to Genere di Proporzione chiamato Moltiplice fiiperparticola-
re (56) , che e compofto del primo e fecondo Genere . 

Se due, tre volte &c., fottratto il minor numero dal 
maggiore , ne fopravanzi una parte AUquanta, che non fia 
mifura comune dei due termini , tali numeri faranno in 
Proporzione moltiplice fuperparziente ( 57 ) . che e del quinto 
Genere, il quale e compofto del primo e terzo Genere. 

Potremo anche per mezzo dell' operazione pratica del 
Partire diftinguere, dati due termini, di qual Genere di 
Proporzione fiano . Partendo il maggior numero col numero 
minore, e il numero, che ne rifultera fenza alcun avanzo, 
fara il numero , che indichera quante volte il minore entra 
nel maggiore , e tali numeri faranno del primo Genere di 
Proporzione, che e il Moltiplice ( 5 8 ) . 

Se 

i i 

(54) 1 1 : 9 - Proporzione Sefquiterza 8 ; xo - Proporzione Subfefqui quart a. 

9 J3 

(5$' 9 : S ~ Proporzione Superquadriparzientequinta 1 1 : 1 3 — Proporzione Suh-

fuperbiparzienteundec'tma. 

10 6 so 14 8 
(5<5\i 1 0 : 4 - - Proporzione duplafefquialtera 6: l a — - _ Proporzione Subtri-

plafefjuiterza . 
11 8 i 

f*7) " •' 3 -j ~ 1 Proporzione Triplafuperbiparz'enteterza . 

10 _ga 
(58) 1 4 : r i t Proporzion Dupla j 6 : i i Ia'— Proporzion Tripla 1 0 : 8 0 

Proporzion Subquadrupla . 
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Se col partire il maggior col minor numero, ne rifulta 
un' unita , e in oltre un rotto, che fia comune mifura d' am
bidue i termini , tali numeri faranno in Proporzion Superpar* 
ticolare (59). Per conofcere poi fe il rotto fia comune mi* 
fura , dee partirfi ognun dei due termini con 1'ifteffo rotto, 
e dal rifultato fi rilevera , che ognuno vien mifurato tante 
volte fenza verun avanzo (<5o) • 

Se partendo col minore il maggior numero , ne rifulta 
un' unita , e di piu un rotto, che non fia d' ambidue comu
ne mifura , tali numeri faranno in Proporzione Superparzien-
te (61) . 

Partendo il numero maggiore col minore, fe ne rifulta 
un numero e un rotto, che fia comune mifura dei due 
termini, tali numeri faranno in Proporzione Moltiplicefeuper-
particolare (62) . 

Se nel partire il maggior numero col minore ne rifulta 
un numero, e di piu un rotto , che non fia comune mifura 
dei due termini, tali numeri faranno in Proporzione Molti-
plicefuperparziente (63) . 

Per compimento del prefente compendio della Dottrina 
dei numeri , di cui fi ferve il Mufico, non fara difutile, 
che io efponga una ferie dei piu neceffarj Intervalli Mufici , 
Greci (64 ) , Moderni ( 6 5 ) , e ad ambidue comuni, difpo-
nendo ognuno al Genere di Proporzione, al quale appar-
tengono. 

Del 

8|iat 
(59) 1 1 ; 8 '— Proporzione Sefqui altera . 

(60) ' - 4'— 11 4 mifura due volte V 8 , e tre volte il n 
2 3 * 

g [g 
(€i) 8 : J ' - Proporzione Supertriparzientequlnta. 

(61) 1 4 : 4 J— Proporzione Triplafefqul alter a. 

(63) a.3 : 5 4 , ' , Proporzione Quadruplafuperparzientequ'mta , 

(64) Vedi la Serie degl' Intervalli Diatonici Diatoni Greci nei Comment. Scientiar. 
Inft. Bonon. De ufu Progrefs. Geometr. in Mujica T %. pars altera pag. 371. feq. 

(6f) Vedi il Tomo primo della prefente Storia Differt, 1. pag. 143. fea. 
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Del Primo Genere Moltiplice 

201 

a : I Ottava . 3 : 1 Duodecima . 4 : 1 Decimaquinta. 
6 : 1 Decimanona . 8 : 1 Vigefimafeconda . 1 6 . 1 Vigduna-

nona . 
Del Secondo Genere Superparticolare. 

81:80 Comma moderno. 25:24 Semituono minore. 
16:15 Semituono maggiore. 10 :9 Tuono minore. 9 : 8 
Tuono maggiore . 6 : 5 Terza ^ninore moderna . 5 : 4 Ter
za maggiore moderna . 4 : 3 Quarta . 3 : 2 Quinta . 

•*. 
Del Terzo Genere Superparziente. 

2048:2025 Comma piccolo moderno . 531441 •' 524288 
Comma Greco. 256:243 Limma. 128:125 Diefis Enar
monico. ^ 5 : 1 2 8 Semituono medio moderno. 2187:2048 
Apotome. 27:25 Semituono maffimo moderno. 32 :27 
Terza minore Greca. 81 : 64 Terza maggiore Greca. 45 132 
Tritono moderno, o Quarta maggiore. 7-29:512 Tiitono 
Greco, o Quarta maggiore. 64:45 Quinta fa!fa moderna. 
1024:729 Quinta falfa. 128:81 Sefta minore Greca. 8 :5 
Sefta minore moderna. 27: 16 Sefta maggiore Greca. 5 : 3 
Sefta maggiore moderna. 16 :9 Settima minore Greca. 9 : 5 
Settima minore moderna. 243 : 128 Settima maggiore Gitca. 
15 : 8 Settima maggiore moderna. 

Del Quarto Genere Moltiplice Superparticolare • 

9 : 4 Nona maggiore Greca. 5 : 2 Decima magg'ore 
moderna. 16:5 Decimaterza minore moderna. 10 :3 De-
cimaterza maggiore moderna . 

DA Quinto Genere Moltiplice Superparziente. 

512: 243 Nona minor Greca . 32 ; 15 Nona minor mo
derna . 20 ; 9 Nona maggiore moderna . 64 : 27 Decima mi
nor Greca. 12: 5 Decima minor moderna. 81 : 32 Decima 
maggiore Greca. 8 :3 Undecima. 45 :16 Undecima mag
gior moderna. 729:256 Undecima maggior Greca. 128:45 

C c Duo-

• 

) m 

£ 

•i zz 

1 
1 , K 
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Duodecima falfa moderna. 2048: 729 Duodecima falfa Gre
ca. 256:81 Decimaterza minore Greca. 2 7 : 8 Decimateiza 
maggiore Greca. 3 2 : 9 Decimaquarta minore Greca. 18:5 
Decimaquarta minor moderna. 243 .-64 Decimaquarta mag
giore Greca. 15 :4 Decimaquarta maggiore moderna. 

Pafferemo dalla Teoria de'Numeri all'ufo, che ne han
no fatto gli antichi Greci Filofofi , e fpecialmente Pitago
ra, Piatone, e loro feguaci, i qu.ili perfuafi , come accen-
nammo fin ful principio, che in tutte le cofe create rifuo'ii 
una perfetta armonia, fervironfi delle ragioni, o propo:zioni 
numeriche non folo per tutto cio, che ha rapporto alia JMU-
fica, ma per ifpiegare ancora la Creazione deli'Anima , de' 
Corpi celefti, e terreftri , e di tutto quel di piu che forma 
1' Univerfo. 

A tal uopo ci fara fcorta Plutarco, che con piu chia
rezza d'ogn'altro ha efpofto i fentimenti de'mentovati Filo
fofi . Furono, dice egli, in primo luogo difpofti i primi 
otto numeri femplici nel feguente modo Q66^) . Si unirono 
in una fomma V 1 e il 2 , il 3 col 4 , il 5 col 6, ed il 7 
coif 8 , Ie quali fomme infieme unite danno il 36 (67) nu
mero quadrato , che ha per radice il 6 , e perfetto, poiche 
prodotto dalla fomma della fua meta, fuo terzo, e fuo fe
fto . Lo fteffo 36 vien chiamato da' Greci TetraSle (68) 
giuftamente , perche formato delle mentovate prime quattro 

fom-

(66) Plutarchus Commentar. De anims. procreatione, qua in Tim&o Platonis de
feribitur per totum . 

31 
(67) Stanlejus Hiflor. Philofoph. T. l . pag. 331. *[? *_7 £ |» 2_»' f}\V>-

jg meta. -per quai ragi0ne Pietro Bongo, parlando dei numeri perfetti, come fi e 
*6fi7o*' notato clu"t fipra alia p. 194. Annot. (33), non ammetta tra effi il 36, io 
"̂ 6 omnia. m.n ^° faPut0 ri/evarlo, quandoche quefto tal num. ha le condizioni, che 

rich!eggonfiper effer perfetto; in fatti fe paragoni.tmo il num. 495 da lui i6 

pofto il terzo dei num. perfetti col $6, quefto ha piit coniizioni per effer piit ragione-
•volmente ammeffo tra i num. perfetti, che non ha V altro J48 meta. 

1x4 quarta parte . 
62 ottava parte. 

4?4 
61 

(68) Plutarchus de Iride & Ofiride. Tefraflyn, quae celebratur, ideft, qfuat.r-
nionem myft.'cum, XXXVI- uriitaribus conftantem , loco jurejurandi maximi fi.it, 
ficuti omnium fe. moiiibus eft tritum: & appellab.itur Mundus: conficimr autem pri
ons quatuor paribus, & primis iinparibus in unam fummam coJlec.is. 

http://fi.it


Differtazione Prima* 403 
fomme, e da un moltiplico del 6 col 6, e del 9 col 4. Vuole 
Piatone, al dir dell'ifteffo Plutarco, che fi formi la creazione 
piu perfetta , componendo da un lato dell' Unita i numeri pa-
ri d' 1 a 2 , e dall' altro lato i difpari ambidue in prog'ef-
fione Geometrica d' 1 a 3. Di quefte ferie pero fi riten
gono da Piatone i foli tre primi numeri 2. 4. e 8- per una 
parte, e per f altra 3. 9. e 27. 11 2 ed il 3 fi nominarono 
numeri Piani , e Compofti i rimanenti. II 2 e il 3 diconfi 
numeri Piani efprimenti la fuperficie . La fomma di quefti 
due numeri piani, cioe il 5 ; la fomma dei loro Quadratic 

4 8 

cioe il — ; e la fomma dei loro Cubi, cioe il — efpri-
I J . 35 r 

mono le proprieta feguenti. II 5 (fig) vien chiamato dai 
Pitagorici Tropho (70) , cioe fuono, perfuafi che fra 
gl' Intervalli dei fuoni, la Quinta e il primo dei Confo-
n* O O . 11 *3 e detto Limma ( 72 ) , cioe la differenza che 

C c 2 tro-
(69) Macrobius in Somn. Sciplonis lib. i . cap. 6. Hie ergo numerus ( Quinarius ) 

fimul omnia & fupera & fubjefta deignat , aut enim Deus fummus eft, aut mens ex 
eona ta , in qua fpecies rerum continentur, aut muiidi anima, qua? animarum omnium 
fons eft, aut cceleltia funt ufque ad nos, aut terrena natura eft: & fie quinarius 
rerum omnium numerus impletur. Stanlejus loc. cit. pag. 333. Hie nnmerus primus 
eoniplexus eft omnis numeri fpeciem, parem & imparem , binarium & ternarium. 

(70) Plutarchus De Anima. procreat. De his enim Pythagorici quin^rium trophon , 
ideft fonum appellaverunt, rati de tonorum intervallis quintum primum effe, quod 
fonari poffit. 

(71) Varie fono le divifioni dai Greci affignate agl' Intervalli generalmente detti 
Confoni , come di paffaggio fe ne . fatta menzione nel Primo Tomo della prefente Sto
ria, Differtaz. 1. pag. 171. Giova- perb qui al noftro cafo la divifione efpofta da Gio: 
Battifta Doni nel Difcorfo i . fopra le Confonanze da effo diretto a Parigi al P. Mari
no Merfenne ftampato nel MDCXL. in Roma nel fuo Trattato intitolata: Annotaz. fo
pra il Compendio de'Generi de'Modi della Mufica. Divide Egli (pag. iff. i*;6.) 
gl' Intervalli in Unifoni, Equifoni, e Confoni, detti anche fingolarmente dai Greci 
Parafoni. I primi fono per fe ftefti quei fuoni , i quali benche pill d'un folo, non 
ammettono alcuna diverjnd di acutezza 0 gravitd, ma fono come varie corde ii' una 
fteffa ftefiftima tenfione , groffezza e lunghezza detti percio Unifoni , perche d' un me
defimo fuono . Le Ottave, benche di diverfa acutezza e gravitd, vennero chiamate 
Equifone, per quella grande unione de' termini, che le fa parere quafi un fuono 
folo equivalente all'Unifono. La Quinta . la Quarta chiamarono non folamente Con-
font, ma^ Parafone; in latino, dice il lodato Doni, le chiama Pen^quifonje dove 
quel T*p»t fignifica yicinita, & fimilitudine, per una certa projftma fimiglianza che 
hanno cogli Equifoni. Ed ecco dimoftrata la ragione, per cui la Quinta nel prefente 
cafo viene chiamato il primo dei Confoni. 

(71) Petrus Bongus Numeror. Myfter. de Num. XIII. pa?, mihi 399. A Pytha-
goreis quidem dktas eftLeimina, five Diefis quafi defeclus. "in fatti compofta effendo 

la 
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trovafi nell' Intervallo del Semituono, o fia Supplemento, che 
refta al compimento della Quarta compofta di due Tuoni, 
come in appreffo fi dimoftrera; e il 35 e chiamato Ar* 
mouia (73) . 

In.oltre, a fine di ritrovare i due mezzi, 1'uno Armo
nico, e I'altro Aritmetico , compofero infieme i'due termini 
radicali per via di moltiplico 2. 3 , indi ii radicale degl' 

3 • 4 

impari col quadrato dei pari , e i due prodotti * ' * . ftabi-
j i 

- 6 

Urono come eftremi d'una progreflione, frapponendovi il 
quadrato del 3 , e il cubo del 2 che fono 8. 9 , e ne difpo-
fero la feguente ferie 6. 8. 9. 12., da cui nafcono le due 
Proporzioni ( vol gar mente dette Progreftiom") f una Aritme
tica, f altra Armonica, la forza delle quali refero piu chiara 
colla feguente dimoftrazione. Sia il Parallelogrammo rettan-
golo A B C D , il di cui lato 
A B di cinque, e ii lato A D 
di fette punti o piccoli qua-
drati . Si tagli in due e in tre 
punti nel K, cosi pure il lato 
A D in tre e in quattro punti 
in L. Sian condotte due li
nee K M N , ed L M O , che " ° c 

infieme vicendevolmente fi taglino. Cosi la figura K M OB 
contiene nove quadrati, L M N D ot to , M O C N do-
deci, e A L M K fei. E tutto il Parallelogrammo com
pofto di 35 quadrati dimoftra le ragioni delle prime Con-

I 

y 

1, 

/• 

1 
0 

— 

1 1 1 1 
1 

1 J
 

fon a nze imperocche 6. 8 danno la proporzione Sefequiter-
za, 

81 -y- 64 
la Quarta di due Tuoni Sefquiottavi 81 : 64 cib che vi manca e — -

256 : 243 Limma. 
13 Dijf'.renin, 

(73) Bongus loc. cit. de Num. XXXV. pag. 493. Cum igitur numerus Trigefi-
SHH quintus confletur fenar.o, oftonario, novenario, duodenarioque, ad o.Enero 

6 
8 
9 

concentum aptiflimis, jure merito a Pythagoreis Harmonia fuit nuncupatus ~ . In 
appreffo vedrajfi come quefti numeri formino tutti gp Intervalli Confoni, il Tuono, 
le Prjgrejfioni Aritmetica e Armonica . 
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ta, che e della Confonanza Diateffaron o Quarta ; 6. g for
mano la proporzione Sefequialtera, che da la Confonanza 
Diapente o Quinta; 6. 12 fono in proporzione Dupla, for
ma della Diapafon o Ottava; in fine 9. 8 in proporzione 
Sefequiottava , che e forma del Tuono. E percio la fomma 
di quefti quattro numeri produce il 35 , che, come fu det
to , chiamarono Armonia , perche contiene le principali Con
fonanze , e il Tuono, che e quell'Intervallo, di cui fono 
compofte principalmente tutte le Confonanze ( 7 4 ) . 

Indi ritorna alle prime due ferie laterali dell' Unita, cioe 
alia ferie 2. 4. 8 , ed alia ferie 3. 9. 27 moltiplicando infieme 
Ie radici, indi i Quadrati, e pofcia i Cubi, onde ne ricava i 
prodotti 6. 36. e 216. II 6 e perfetto, perche, come abbiam 
veduto qui fopra, e compofto delle fue parti, cioe della meta 3 , 
del terzo 2 , e del fefto 1; egli e anche detto congiunzione per 
la mefcolanza del pari coll'impari (75) . II 36 e il primo, che 
fra i numeri mentovati e quadrato del 6, e ne deriva ancora 
il Triangolo numerico dell' 8 ( 7 6 ) . Lo fteffo 36 e prodotto 

9 

dalla moltiplicazione dei due primi quadrati —; cosi pure la 
fomma dei rimanenti due Cubi 27 e 8 infieme coll' unita Z 
II 216 e perfetto, perche compofto della meta 108 della ter
za parte 72, e della fefta parte 36. Egli e pur anche Cuba 
del 6 (77) . Cio 

(74) Vedafi la Differtaz. prima del i . Tomo della prefente Storia, in cui fi di
moftra , come qualunque Confonanza e compofta di Tuoni, fra due dei quali viene frap-
pofto un- Semituono . 

(75) Plutarchus de Anim. procreat. e Timeo. Dicitur etiam Conjugium, ob paris 
cum impare mixtiohem. ad hxc conftat principio numerorum, primo pari & primo 
impari. \ 

(7<5) f\. ll^Cav. Ercole Bottrigari in una fua Annotaz. MSS. alia Crea-
3 EE. SM0J"« dell'Anima efpofla da Plutarco, cost fi efprime. Nell ' efem-

t- . . . . pio che ciafcuno di efli tre lati ha per bafe il numero 8 egu .1-
Z> mente: poi la feconda fchiera dal 7 , la terza dal 6, la quarta 

7 .'.','.'.'.'. ^* "> ? *a .uinta dal 4 , la fefta dal 3 , la fettima dal 1 ; e co-
i . . . . . . . si parimente in ciafcun' altra fua parte, tfTendo fempre la uni-

8 7 6 5 4 1 2 « '"" " e I I a f o m m ' ^ deH'angolo: £ quefti numeri progreffivi 8. 7. 
1 i 3 4 s 1 e. 5. 4. 3. _. f, fommati infieme fanno giuftamente 36 , che e 

»il collegamento della Tetracte 0 Quaternione, cioe da quattro primi accoppiamenti. 
( 7 7 ) 10Z meta. ^ , Jni-er. ft preJente num% %l6 „ Q n vlene am- (> Radice. 

\>(effffjff mf? fr* perfetti da Pietro Bongo, benche ^UboT' 
216 fomma. abbia quelle qualita , che le rendono perfetto. 
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Cio f^tto paffa Plutarco ad un'altra operazione. Con-
cepifce due Parallelogram mi , 1' uno de' quali fi compone 
di I2quadretti in linea, i quali fi debbono triplicare fovrap-
ponendo f uno all' altro. Cos) pure concepifce il fecondo 
piu corto Rettangolo di quattro fila di quadretti fovrappofle 
1' una all' altra . 

w 

4k 

r 

w 

— 
— i . 

.. 
* 

I 

Anzi queft* ultimo Rettangolo io vuole fottopofto all 'altro. 
Dal fin qui detto ne ricava quattro numeri 12. g. 8. 6 . , i 
quali tra loro artificiofamente paragonati producono Ie propor
zioni efprimenti, come fi e dimoftrato, le Confonanze, ed 
if Tuono. A rilevare quefto Tuono i Pitagorici col 27 Cu-
bo del 3 fecero il Cubo del 6 , che e 216 , a Cui aggiunto 
ii 27 ebbero i due termini della proporzione dovuta al Tuo
no , cioe 216 a 243, la cui differenza e 27. Di qui n'ebbero 
il 13 quafi meta del 27 di cui fi fervirono all' efpreflione del 
Semituono o Limma; talche aggiunto il 13 al 243 ne viene 
il 256 ultimo termine del Semituono, che fta tra 256 e 243. 

Facendo ritorno alia prima Figura delle due Serie late-
rali ail* unita, dai numeri che Ie compongono , noi avremo 
tutti gl' Intervalli muficali, mentre 2. 1 proporzion Dupla 
da 1'Ottava; 3. 2 proporzion Sefequialtera la Quinta; 4. 3 
proporzion Sefequiterza la Quarta / 9. 3 proporzione Tripla 
la Duodecima; 8. 2 proporzione Quadrupla la doppia Otta
va , o Decimaquinta j il 9. 8 proporzione Sefquiottava il 
Tuono. Imperocche fe fi fa la fomma dei primi quattro 
numeri, ne rifuitera 10 (78) . Cosi pure unendo i termini 

pari 

(78) * Stanlejus de Difcipl. Pythag. p. II. c XIV. T. i. p. 335. Numerus ma-
i ximus denarius eft, qui & quaternarius eft, & ratlines turn numera-
4 .Jes, turn harmonicas omnes continet. Plutarchus de Placit. Philofophor.^ 
jo lib. 1. cap. J. ex edit. P. Edtiard. Corfini pag. 9. 10. Porro numeri 

na-
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pari ne viene 15 (79) che e il quinto in ordine dei Trian-
golari ( 8 0 ) , e i due impari differenze del Limma e del 
Tuono 40 (81) , coi quai due numeri i Matematici accon-
ciamen.e mifurano il Canto, effendo effi Ie differenze dei 
due Intervalli, de'quali fono compofte Ie Confonanze, e 
che difpofti per ferie (82) compongono la Scala dai Fran-
cefi detta Gamma , e dai Greci Sifiema perfetto o Diagram-
ma (83) . Si compone pur anche col prendere i primi quat-

1. 1. 3- 4 

tro numeri moltiplicati ognuno per quattro A 

4. 8. 11. 16 

pro 

, e 1 

10 «. 

naturam dicebat (Pythagoras) effe denarium. Siquidem ad denarium ufque, vel de
cern, Graeci omnes, omnefque'Barbari numerant, ad quem quum pervenerint, ad 
unitatem iterum revertuntur. Rurfumque dicit denarii v im, ac poteftatem in qua
tuor, & quaternario contineri: propterea quod fi quis ab unitate progrediens nu-
meros adjungendo componat, ad quatuor ufque progrefius, denarium numerum 
complebit. Vid. Meurfium in Denario Pythagorico. 

(79) « (80) Serie dei numeri Triangolari t *• t 
* come viene dimoftrato da Boezio (Aritmet. 
8 lib. 1. cap. 7. e da Michele Stifelio - - -

•"T Aritm. lib. i . de Numeris Pyramidal. 
p. 14-) 

(Si) Differenza del Limma 13 
Differenza del Tuono 17 
Somma 40. 

(8i) Calcidius Interpret, in Tim&um Platonis Comment, fol. XXII. 

E 
384 3^45 

*A__ s 
343 8 

XCiX. 
X1X.S 

T T T T Intervalli. 
Q a fcl C d e Letter, corrifpond. 

della noftra Scala. 
314 *88 155 143 Hfi 191 Proporzioni. 

XL.S. XXXVI. XXXII. XIII. XXVII. XXIIII. Differenze. 

(83) I prefenti vocaboli non fono altro che finonimi indicant! la ferie delle t/oci 
dal Grave all' Acuto, 0 dall'Acuto al Grave. Fred. Beurhufius Erotem. Mufic lib. 1. 
cap. 8. Hasc clavium & vocum Gradatio Scala a fymbolorum gradibus dicitur. De 
la Voye Trait, de Mufiq. cap. 1. pag. 3. Pour ne m' arrefter point aux curiofitez 
mutiles. touchant le mot deGame, je dis qu'elle fert particulierement a connoiftre 
les propres noms de toutes les nottes, qui font les elements de la Mufique vocale, 
& qu' elle eft comme une Efchelle pour monter & defcendre aufdittes nottes, felon 
qu' elles fe prefentent, en obfervant neanmoins la pofition des Clefs. Claud. Ptole-
maus Harmonic, lib. 1. cap. j . In illo autem quod eft revera Perfec.um Syftema, 
nimirum Dif-dia- pafon; fonis qui illud conftituunt Qiiindecim Daniel Barbarus in 
hb. j . cap. 4. Vitruvii de Architect. Ordinatio igitur afcenfionis vocis a Graecis Sy-
ttema, a noftris Scala nominatur. Wallis Append, de Veter. Harmon, ad hodier. cam-
parata p. i$6. col. 1 inter fe confentiunt, Hodiema Scala, & Veterum Dia-
gramma. 
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prodotti fommati infieme formano il 40, e negli accennati 
quattro numeri fi trovano pure le Confonanze (84). L'ifteffo 
numero 40 e compofto dei due primi Quadrati 1. 4 aggiun-
tivi i primi due Cubi 8. 27 (85) . Dal che ne viene , che 
la Tetra6le, cioe il Quaternwne di Piatone e molto piii 
copiofo e perfetto del Pitagorico. 

Ma ficcome nei propofti numeri non fi trovano i con-
venevoli mezzi o Medietd , percio fu d' uopo prendere altri 
termini maggiori, ne* quali fi trovino. Pofti tre termini, 
fe le differenze fono uguali, dicefi mezzo o Medietd Aritme
tica . v. g. 12. 9. 6 ( 8 6 ) . Al contrario fe le differenze ftan
no nell'ifteffa proporzione, che ftanno glieftremi, dicefi Me
dietd Armonica , v. g. 12. 8. 6 nella quale i due eftremi 12 
e 6 ftanno in proporzione Dupla , come ftanno le differen
ze 4 e 2 , e quefta Medietd Armonica contiene pure le Con
fonanze ( 8 7 ) . II modo di trovare la Medietd Aritmetica, 
e Armonica fu dimoftrato da Eudoro nel modo feguente. 
Per trovare il mezzo Aritmetico, fiano due termini in qual-
fivoglia proporzione , prendafi la meta dei due termini fud-
detti, e quefte fommate infieme danno la medietd Armo
nica v. g. 6. 12 , le di cui meta fono 3. 6, che fommati 
infieme danno 9 , il quale frappofto in mezzo ai fuddetti ter
mini fara il mezzo Aritmetico cercato 6. 9. 12 , o pure fom-
minfi i due termini , e la fomma divifa per meta fara il 
mezzo, che produrra la Medietd Aritmetica. Al contra
r io , dati due' termini in proporzione Dupla 6. 11 fe fi 
unifce la terza parte del minor termine 6 che e 2 con la 
meta del maggior termine 12 che e 6 fi avranrio i due nu
meri 2. 6 , che fommati infieme danno 8 egli fara il termi
ne , che pofto in mezzo ai due fuddetti forma la feguente 
progreffione 6. 8. 12 in cui le differenze 2. 4 fono in ugual 

pro-

(84) 4 : 8 Ottava; 8. n Quinta* i i . x6 Quarta; 4 : n Duodecima; 4 : 16 De
cimaquinta .. . 

(85) * (&6) 3 3 Diffefnze. 
\ 1 1 . 9 . $ Numeri in proporz. Aritmetica. 
_2 
40 

(87) 4 . 1 . Differenze che fono in Proporz. Dupla come 11 :6. 
i t . 8 . 6 Numeri in Proporz. Armonica 11. 6 Ottava. 8. 6 Quart a, 

**. i Quinta. 
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proporzione, che gli eftremi 6. 12; e quefta, che e per fe 
contraria all' Aritmetica , chiamafi Armonica . Ogni quaivoita 
pero i due termini fiano in proporzion tripla, prendalifa 
meta del termine minore , con la terza parte del maggior 
termine, e fommate infieme quefte due quantita, darannoci 
il mezzo Armonico , v. g. 6. 18 in cui la meta del 6 e 3 , 
e il terzo del 18 e 6 ; che fommati infieme danno il 9 , U 
quale fara il mezzo Armonico della feguente ferie 6. g. 18, 
in cui 6 fta a 18 come ftanno le differenze 3. 9. . . , , 

Ma ficcome le due Serie Geometriche fu '1 principio 
dimoftrate non ammettono neffun medio termine , _ per non 
effervi fpazio competente , moltiplicarono percio i fuddetti 
termini, talmente che ad ognuna frapporvi poteffero il me
dio , o Armonico, o Aritmetico. Prefero per primo termine, 
in luogo del 1 il 6 , il quale, come fi e dimoftrato, fi di
vide per meta , e per tre parti , e moltiplicando per effo 6 
ognuno dei termini delle fuddette due Serie Geometriche , ne 
formarono una confimile Serie (88) , nella quale poffonfi frap
porvi i fuddetti medj. Pero avendo detto Plutarco, che, Pia
tone : prefi gl' Intervallifefeuialteri , feefquiterzi , e fefquiottavi,^ 
con quefii legamenti ne' primi intervalli empi tutti i fefquiterzi 
di fefequiottavi, lafeiando a ciafcuno una particella , o fia reftan
te al compimento della feefequiterza, che e la quarta, della qua
le particella , lafciato I' intervallo, il numero ebbe al numero 
quella proporzione, e quel riguardo negli eftremi, che ha 1<,6 
a 243 ; vuol dire , che effendo compofta ogni Confonanza 
di Tuoni fefquiottavi principalmente , e di Semituoni ( co 
me abbaftanza penfo aver dimoftrato nella prima Differta
zione del primo Tomo ) ne viene , che la Quarta ( inter
vallo piu corto fra i Confoni antichi , e percio piii facile 
da dimoftrarfi ) effendo compofta di due Tuoni, i quali infie
me uniti datmo la forma del Ditono greco, o Terza mag
giore in proporzione di 81 .'64 , il refto che manca al com-

D d pi-

(88) /"•"" 

1 1 1 

14 
48 

— 6 

1-1-1 
* 3 
4 9 
8 17 

*—[ 

1 18 
54 
161 

i. 
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pimento della Quarta detto Limma dai Greci, e da noi Se
mituono , e in proporzione di 256:243 ( 8 9 ) . 

Cio non oftante, attefe le parole di Piatone, forz' e di 
crefcere ancora i numeri delle accennate due Serie , affinche 
immediatamente dopo il 6 ne feguano due numeri fefquiot-
tavi . In fatti, non avendo il 6 per fe fteffo ottava parte, 
e volendovi pur trovare 1' ottava parte, converrebbe ridurre 
la proporzione in frazioni dell'unita per fe fteffe implicate, 
percio prefero 1' efpediente di moltiplicare i due termini del 
Ditono 81 : 64 , affinche il maggior termine 81 del Ditono foffe 
col maggior termine del Limma in proporzione di 243 : 256. 
Quindi Eudoro, feguendo Crantore, pofe per primo numero 
384 , che nafce dalla moltiplicazione del 6 primo numero 
delle due nuove accennate progreffioni Geometriche col minor 
termine del Ditono che e 64 ; indi ricerco un' altro numero 
in proporzione fefquiottava al fuddetto 64 che e 72, unen-
dovi il maggior termine del Ditono 81 , onde ne venne la 
ferie di due Tuoni , forma del Ditono 64 : 72: 81. Ci6 non 
oftante, per fempre piu uniformarfi al fentimento di Pia
tone, fa d'uopo prendere la meta di 384, che e 192, ponen-
do per primo numero, in luogo del 64 il 192, triplo del 
64. Cosi pure i tripli di 72 e di 81 che fono 216. 243, 
quindi ne viene, che il Limma, che e il reftante dopo i 
due fefquiottavi al compimento della Quarta , avra la pro* 
porzione fra i numeri pofti da Piatone 256. 243 ( 9 0 ) . In 
oltre, fe prenderemo il doppio di 192 che e 384, il Lim
ma fempre verra nella fteffa proporzione, ma con nu

meri 

(89; Annotaz, (71) pag. 103. 104, 

(90) r 
64 

Ditono I 
. 71 . 81 
8 

9 

191 . 116 . 
Quarta 
~ 3 

Limma. 
143 . is_ 
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men del Vuph ( 91 ) . E in fatti 384 a $12 ha 1* ifteffa 
proporzione che 192 a 256. Ne e fuor di propofito quefta 
tal riduzione, mentre effa piu fi uniforma al fentimento 
di Crantore . Stanteche 64 e Cubo del primo Quadrato 4 , 
e quadrato del primo Cubo 8 ; e moltiplicato il detto 64 
per il 3 che e perfetto, e primo tra i numeri Impari, e 
Triangolari, ne da 192 numero, che per fe, unito ad altro 
determinato numero, e Sefquiottavo (92), come in appreflb . 

Per rendere poi piu chiara la fentenza di Piatone, ve-
dremo meglio cofa fia Limma. Chiamafi Intervallo nel Can
to quello che e contenuto tra due voci o fuoni differenti, de' 
quali uno e grave, e I- altro acuto. Tra quefti intervalli 
uno e il Tuono , che e quella differenza , che paffa tra la 
Quinta e la Quarta , e di cui una e maggiore dell'altra (93) . 
Gli Armonici vogliono, che quefto Tuono poffa dividerfi 
in due parti uguali, ciafcuna delle quali chiamarono Semi
tuono . Al contrario i Pitagorici vogliono, che non fi poffa 
dividere il Tuono in due parti uguali, e nominarono Limma 
la parte piu piccola di effo, il qual Limma non giunge 
alia meta di effo Tuono (94) , Per tanto gli Armonici vo-

D d 2 glio-

(91) 191 . 116 . 143 • *5<* 

384 . 431 . 486 . 511 duplicati. 
t 8 ,43 
9 9 20 

(91) 4 Rad'tce 
x6 Quadrato 
64 Cubo 

(93) 4 V 3 Quart* 
3^>-i Quinta 

9 : 8 Tuono. 

i Radice 
64 Quadrati 

€4 
3 

191 : 116, 

9 

(94) Dalla feguente compofizione di due Limma refta t*:6 : 
dimoftrato, come ognuno d' effi non i la meta del Tuono, 1S<S : 
e dimoftra il foprappiu che vi manca al compimento del ~ ' „ _ 
Tuono. * 'HI* - 59049 • 58*$41 

I r* 1 " * 

143 Limmx 
143 Limma 

LJ..J 

• i __L 

\ 
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gliono che la Quarta fia compofta di due T u o n i , e d'un 
Semituono ; al contrario i Pitagorici dimoftrano che la Quar
ta fia compofta di due Tuoni e un Limma. Dal che fi con
c l u d e , che gli Armonici giudicarono gi ' Intervall i col fenfo, 
e i Pitagorici colle Proporzioni, o Ragioni ( 9 5 ) , 

Dopo la fin' ora efpofta dot t r ina, paffa Plutarco a di-
moftrare , come con effa gli antichi Greci Filofofi fpiegaffero 
la creazione dell' anima , e di tutte le altre cofe create. Ma 
per non ingolfarmi in una materia troppo per fe vafta, mi 
reftringeio a trattarla in guifa da recarne al mio Lettore 
una fufficiente notizia, e nel tempo fteffo non allontanarmi 
fuor del dovere dal fine propof tomi . 

Primieramente adunque Plutarco fu '1 principio del fuo 
Commentario fopra la creazione dell' Anima defcritta da Pia
tone , per ifpiegare la mente di quefto Filofofo intorno la 
creazione del l 'Anima medefima, riferifce le di lui parole nel 
T i m e o , che fono le feguenti: Di quella natura, die e indi* 
vifibile , *& fe trova fempre la ifteffa ; Et di quella , che ne' 
corpi fi fa divifibile, compofe fra me^o una certa ma
niera d' ambedue, la quale mantcneffe il luogo me-rzano fra la 
natura del Medefimo, 1& del Diverfo ; "C? la pofie fra quella, 
che e indivifibile, *(_? quella che e divifibile ne' corpi. Dapoi 
prefie quefie tre , e tutte le mefcolo in una forma , facendo la 
natura del Diverfe , la quale malagevolmente fi unifece, con quel
la del Medefimo, congiungere a forza. Et quando l' ebbe unita 
con la natura, e di tre fattane una fola , divife quefio tutto 
in quante parti faceva bifogno, ciafcuna delle quali fuffe com-

po-

(95) Wallis Append, de Veter. Harmon, pag. 154. Confonorum fpecies, diflas 
item Confonantias ( avpupct-yUs,) enumerabant; fimpliciores quidem atque imperfe-
<3iores duas; Dia-teffaron, & Dia-pente, (quas aurium tantum judicio arftimabant 
ambas Ariftoxeni; Pythagorei vero, illam ratione Sefquitertia_ terminabant, five 
ut 4 ad 3 ; hanc ratione Sefquialtera, feu 3 ad _); atque ex binis his compofitam 
( perfediorem ) Diapafon (cui itaque Pythagorei rationem Daplam aflignant, propter 
4 X I S3 1 ) : &, magis adhuc compofitas, Dia-pafon & dia-teffaron, (cujus ratio 

- := - X 1 ) ; Dia-pafon & Dia-pente, (cujus ratio Tripla , propter j X 1 s3 3 ) . 
3 * j . 
& Dif-dia-pafon (cujus ratio Quadrupla, propter 1 X 1 =3 4 ) : & fi quas alias ve-
lit quis adjicere; ut Dia-teffaron, vel Dia-pente, cum binis pluribufve Du-palon 
compofitas. Ptol. cap. j . lib. 1. alii que. 
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to ft a del Medefimo, del Diverfo, e della Softanza ( 9 6 ) . Per 
la natura indivifibile, intefero f Unita , perche, come dimo
ftra Macrobio ( 9 7 ) , I'Anima aliena dal contagio della fei-
vapgia materia tanto dovendo al fuo Creatore fee fteffa , e a fe 
neW immenfitd dell' univerfitd da animarfi, niuna feparazione 
ammette con la fua Unita. Vedi come quefta unita nata dalla 
prima caufa delle cofe > fino all' Anima da per tutto wtiera 
e fempre individua, la potefid della continuazione fempre^ ot-
tenga. La mefcolanza della natura col divifibile, e coll' in
divifibile viene facilmente fpiegata coll' Unita pofta in mez
zo alle due dimoftrate Serie Geometriche dei Pari numeri, 
e degl 'Impari , che fono la continuazione del l 'Uni ta . Plu
tarco pofcia , dopo d' aver efpofta la diverfita delle opinioni 
fopra la creazione dell' Anima di Senocrate , di Crantore So-
lefe, di Zarata Maeftro di Pitagora, e di Eudoro, dimoftra, 
come ( 9 8 ) : Al ficuro Piatone mai non diffe, che l'anima 
fuffe numero; ma un movimento perpetuo, che fi muove da 
fee medefimo, *Qf e fente, ^ principio del movimento . Ma 
ordind col numero, con la proporzione , *©" con V armonia la 
natura di lei , la quale con quefta difpofitione riceve una bel-
lift'ma forma . Soggiunge pero 1' ifteffo Plutarco introducendo 
la mente nell' Anima . Nientedimeno la mente era ftabile, *(_. 
ferma ; ma inneftata neW anima, "^S fatta di lei padrona , ft 
gira in fee fteffa, *vl. fa nafeere un movimento circolare, toe-
cando principalmente quelle cofe , che feono tali , che fempre ri-
mangono a fee medefime fimiglianti. Per la qual cofe mala* 
gevolmente fe congiunfie la compagnia loro,- la quale mefiola 
l' indivifibile col divifibile; / ' immobile affatto col mobile in 
ogni £ uifia ; *® la forza al Diverfo di accoppiarfi col Medefimo. 
Perche il moto non era il Diverfe, fetcome ne anco la quiete 
era il Medefimo; ma principio di differenza, *©> di difugua-
glianza. Conciofiache ^ quello , -©" quefio nafeca da due princi
pj . JI Medefimo dall' Unita, e 'I Diverfe dal due . Et cosi al 
principio quefte cofe furono a foggia di numeri nell' anima 
mefeolate , ^ con proportioni, ^ maniere harmonkhe unite 

in* 

^M '• 

(9« Plutarco della Creaz. dell'Anima trad, da Marc'Ant. Gandini pag. 194. 
(97) Macrobius in Somn. Scip. lib. 1, cap. 6. 
(98) Plutarco loc. cit. 

i 
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infieme. Al contrario Pitagora avendo d e t t o , come fu ac> 
cennato , effer I' Anima il numero , che da fe fi muove (99) f 

foggiunge ( 1 0 0 ) : L'Anima nofira fe compone del Qiiaterna-
rio , cioe della mente, della fcienza , dell' opinione, e del fenfo * 
delle quali ogn arte e fcienza fi confiituifce , e noi fteffi fiamo 
di ragione partecipi . Ter tanto la mente e /' unita ; poiche la 
mente fecondo V unita contempla . . . . 11 due indefinito giufta
mente vien chiamato Scien^a j imperocche qualunque dimoftra-
zione , la certezza d' ogni fcienza , e qualunque filio gi [mo delk 
propofizioni cone effe, cio che^ra ambiguo , e controverfeo , con* 
chiude, ed altro facilmente dimoftra, la comprenfione delle quali 
cofe e fcienza, che percio fiard binario. Veramente V opinione 
giuftamente mediante la comprenfione, 0 dalla comprenfione e 
il Ternario , il che e opinione di molti, che il Ternario fia la 
moltitudine. E q u i , come nota il P. Corfini ( 1 0 1 ) , non 
folo il tefto di Plutarco e corrotto , ma ancora mancante, 
mentre fi conofce effer perduto quanto del fenfo efpreffo 
col Quaternaries da Pitagora reftava a dirfi. 

Per far paffaggio dalla creazione dell 'anima a quella 
dei corp i , e dimoltrare le proporzioni, in cui i Greci pre-
tefer che fteffero gli Elementi , efporro prima d 'ogn 'a l t ro 
il fentimento di Madama la Marchefa du Chaftellet, che fer
vire potra , non folo di fpiegazione , ma in qualche modo 
di conferma al fuppofto principio dei Greci . Dice ella (102) : 
Le ragioni primitive di tutto quello che fuccede ne' corpi, deb-
bonfe facilmente trovare negli Elementi, onde fono compofti, e 
di qui fegue che la ragion primitiva della mutua collegatura 
de' corpi in quanto che coefiftono , e fi feuccedono , trovafi negli 

T~* 

En-
(99) Pag. 189. Annot. (9). 
(100) Plutarchus de Plac Philofoph. lib. t. cap. 3. ex verf. P. Eduardi Corfini 

pag. 10. 
(101) Loc. cit. pag. 11. Locus manifefte depravatus, quum certe Pythagoras & 

opinionem & ternarium admiferit. Itaque facili levique mutatione ego legerim 
S'iu riro h iyxpivu *-)t rpidS'a propterea igitur ternarium admittit: quod nempe 
ex Pythagorae fententia detur opinio; opinio autem ipfa ternarius fit, hoc eft ex 
tribus, five multis ab intelleclu noftro comprehends oriatur; adeoque trias ipfa, 
five ternarius admitti debeat. Fortaffequoque refcribi poffet S~ia <rSto ij £c%u iyttpl-
m jfiy rpixS'ct propterea opinio' ternarium admittit: quod ilia nempe ex pluribus 
antea perceptis oriatur. Verum Plutarchi textus non corruptus folum, fed nautilus 
etiam eft; excidiffe nempe videtur quidquid de fenfu dicendum erat.. 

(l«i) lnflit. di Fifica cap. 7. §. 131. 
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Enti femplici: la conneftione delle parti del Mondo dipende dun
que dalla conneftione degli Element!, che ri e il fondamento , e. 
la prima origine. Cosi lo ftato di ciafcun elemento mchiude 
una relazione alio ftato prefente dell'- intero Univerfi>, ed a 
tutti gli fiati che nafceranno dallo fiato prefente; in quella 
guifia che in una macchina ben conftrutta , la piu piccola parte 
ha una relazione con tutte le altre: impefocche effendo determi-
nato lo ftato d' un elemento, qual tu vuoi, efempi grazia A , 
V armonia, e V ordine richiedono che lo ftato de'fuoi vicini 
BCDf^Sc, fieno pure determinati in una tal maniera piut-^ 
tofio che in altra , per confipirare con lo ftato del primo," e pero 
che la medefima ragione continua per tutti gli ftati degli Ele^ 
menti, tutti gli ftati fuori degli elementi aver anno altresi^ 
una relazione alio fiato prefente, che dee coefiftere con effi , agti 

ftati paffati, dai quali quefto ftato prefente deriva , ed agli ftati 
che fee guir anno , e de' quali egli e la cagione. Cosi fi pud dire 
che nel Siftema di M. Leibnitz, quefto e un problema metafi-

feco geometri co = Dato lo ftato d'un Elemento , determinarne lo 
ftato paffato, prefente, e futuro di tutto I' Uriiverfeo — la fibla-
zione del quale e riferbata all' eterno Geometra , che lo rifolve 
ad ogni momento , in quanto ch' egli vede difiintamente la re
lazione dello ftato di ciafcun Effere femplice con tutti gli ftati 
paffati, prefenti e futuri di tutti gli altri Efferi dell' Uni
verfi): ma fera fempre impoffibile agli Efferi finiti I' avere 
uri idea difiinta di cotefta relatione infinita, cui hanno fra effe 
tutte le cofe efifienti, perche allora diverrebbono Dio. Per Ja 
qual cofa Plutarco efponendo il fentimento di Piatone nell* 
applicare la dottrina delle dimoftrate Proporzioni ai quat
tro Elementi , Fuoco , Aere , Aqua , e Terra , cosi ii efpri
me ( 1 0 3 ) . Defignando Tlatone di palefeare mufecalmente V ani-
mata armonia de' quattro elementi, "ty la cagione della co-
ftanza fra quelli, che non s' affomigliavano, fece due mezza-
nitd animate con muficale proportione in ogni fpatio ( 1 0 4 ) . 
Al qual fentimento fi unifce pur anche Ari i to t t le , ove dice 

che 

I 

(103) Apud Bruckerum Hiftor. Crit. Philofoph. P. 1. lib. i. cap. X. n, XUL 
fag. ii 16. Sunt vero quatuor elementa, ignis, aer, aqua, atque terra. 

(104; Plutarco della Mufica trad, dal Qandini pag. 141. • 

I 

_ _ 
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I 

che ( 1 0 5 ) : due fono gli Elementi fra di loro contrar], 
uno femplicemente grave, che e la Terra; V altro femplice* 
mente leggiero, che e il fuoco, i quali in parte contrarie 
tendono. Fra quefii fi frappongono, e partecipano d' ambidue 
la natura, V Aere, e l' Acqua . Ed ecco come con le 
due prime prcgreffioni geometriche vengono fpiegati i due 
Elementi contrary Terra e Fuoco; cosi pure i due frap. 
pofti Aere e Acqua; e in tal modo difpofti, che efpreffa 
la Terra col termine grave 12 , e il Fuoco col termine 
acuto 6 , i due frappofti, cioe 1' Acqua fteffe col termine 
medio g , e I' Aere col termine 8. Dimoftrarono ancora fa
cilmente i Grec i , come il Tempo fia compofto d'Armonia , 
ftanteche definifcono : effere il Tempo numero ( 106) , che 
pero viene con la dottrina delle due progreflioni geometri
che fpiegato da Plutarco ( 1 0 7 ) : U tempo e un certo numero, 
e l'Unita che e principio del numero fi ha come facra . II Bi-
naiio, che fi oppone all'Unita , come primo dei Pari, e per 
fe fi fio imperfetto, mancante, e infinito; cosi al contrario il 
numero impari e definito , perche terminante e perfetto . At-
tnbuirono percio al numero impar i , come perfetto, 1'effere 
di natura mafchile, e al numero p a r i , come imperfetto, 
f effere feminile (108) . 

Gli Antichi e Sapienti vollero , che non folo il corpo 
dell' univerfo , ma ancor 1' Anima confifteffe e confiderar fi 
doveffe per li Numeri delle Confonanze. Imperocche fecondo 

Pla-

(105) Apud Brucher. loc dt. cap. 7. pag. 819. Duo font elementa, fibi invicem 
contrara, untim fimpliciter grave, terra; alterum fimpliciter leve, ignis, qua; in 
partes tenaunt eontrarias. Inter hxc media interjacent, & exutriufque extremi na
tura participant, aer & aqua • 

(iO(5) Ariftoteles apud Brucher. P. 1. lib. 1. cap. 7. de Lett. Perip. T. I. p. 815 
n. XVU. Tem pus eft numerus motus fecundum prius & pofterius, qua: temporis 
partes momento prefenti conjunguntur, ficuti punfto linea: partes. Plutarch. Plato
nics. Qu&ft. n. VII. 

(107) Plutarchus Quzfl. Rom. ti, XXV. Omnino autem tempus quidam eft. Hu
merus. numeri autem principium Unitas facra habetur, binarius, qui earn excipit, 
principio opponitur, ut parium primus. Par autem numerus imperfe-lus eft & man-
cus, atque infinitus: ficut contra impar definitus, Aniens, atque perfecfus. 

(108) Apud Meibom. Hota in Ariftid. Quintilian. p. 334. Anonymus in Ptolemsi 
Tetrabiblum Quae enim, ajunt, ab impari numero menfurari poffunt, ea funt 
mafcula; qux a pari, feminea. Etenim hujufmodi aliquam rationem proferre fo-
lent Pythagorei: parem numerum divifioni & paffioni effe obnoxium ; imparem 
minime, fed effe aftivum. Quare ille femina; hie mas adpellatur» 
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Piatone, al riferire di Ariftide Quintiliano (109) , fpiegandp 
con la proporzione Tripla 1'effenza indivifibile, per la Du
pla la divifibile ; e ficcome dal paragone di ambedue le pro
porzioni nafcono le confonanze, cosi dall' unione delle due 
effenze ne voile prodotta una terza effenza, e in quefto mo
do pretefe dimoftrare effer ftata creata 1' anima di tre eflen-
ze , cioe di proporzioni impari triple , e di pure duple , e 
della unione dell'una con 1* altra. Fu pur anche fpiegata \% 
natura incorporea con le proporzioni dei numeri imparl tn-
pli per fe indivifibili, e la natura corporea con le propor
zioni dei dupli per le divifibili . Con le fteffe proporzioni 
fpiegarono ancora dell' anima Ie quattro virtu cardinali , Ia 
Prudenza coll' unita, la Fortezza col 2 , la Temperanza 
col 3 , e la Giuftizia col 4 . In fine, ficcome varie fono Je 
fpezie de' corpi , e delle altre cofe create giufta le varie 
parti che le compongono; cosi variamente anch' effi fi sfor* 

E e za-

(109) De Mufica lib. 3. pag. 153. At vero non tantum Univerfi Corpus, fed 
& Animam per numeros confonos conliftere ac fpeclari, Veteres viri ac fapientes 
confirmarunt. Dicit enim alicubi & divinus Plato in Timxo hxcce: Quod cum 
individux ac dividux effentix mediam accepiffet, atque eas, qux in eodem ac di
verfo, d ividual individua natura funt, medietates effentiarum medietati adpofuif-
fet, harumque trium temperiem effeciffet Animx Conditor , rurfus fecundum hofce 
numeros totam mifturam diremerit, pares atque impares, ac demum pares auxerit 
ufque ad oclonarium , fecundum rationem duplam; impares autem , ufque ad vice-
narium & leptenarium, fecundum triplam. Hxc autem alii, quod anima numeris 
operetur: fmgulorum quidem ea , qux in artibus confiftunt; univerfi vero, qux in 
natura : (ic dida ajunt; accuratiores vero, turn potentix turn effentix ipfius exhibe-
re inquiunt proprietatem. Etenim qux in numeris fiunt expofitiones, quorum natu
ra eft extra corpora, incorporeum ipfius principium monftrant: at qux per rationes 
& proportiones fiunt augmenta, motionem ad profundum. Scilicet qux per b.na-
rium : quippe cubus a binario eft ocflonarius: corporalem profunditatem, quam na-
turalem vocamus._ corruptioni enim hxc & divifioni eft obnoxia : fed qux per ter
narium , id quod in ea incorporale eft & indivifibile, & aiftivum , cubus enim a 
ternario, vigintifeptem. Nam & corporali ipfam uti profunditate, una cum illo 
demerfam , & ei qux ad animam fpetfat fxpe adverfa pati.. hxc quippe vehemen-
tior. Atque interdum in meliora verti, qux placuit effe apud imparem , eo quod 
dividi nequeat; cui adfimilia font incorporea: interdum in contraria, quorum par 
eft natura, & j uti_ corporum, divifibilis. Quin & maxima bonorum ipfis illis expo-
iitis remain is adfimilia dixerunt. quatuor nimirum virtutes nihil aliud effe quam ad 
numeros fimilitudines. Et quidem Prudentiam refpondere Unitati. Unica enim & 
fimplex cujufque eft cognitio . Binario refpondet Fortitudo , etiana fecundo loco adfi-
milem impetum ab aliquo ad aliud, & tranfitum commonftrans. Ternarius, Tem-
perantix, mopix in medio & abundantix temperationem adhibens. Quaternarius, 
Juftitix. quippe prima xqualitatein monitrat, ex xqualiter xqualibus prima con-
ftans. 

. " 
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zarono di fpiegarle tutte colla Muficale Armonia ( n o ) , c 
colle tre fatta di proporzioni Geometrica, Aritmetica, ed 
Armonica. 

Dal fin qui detto , agevolmente comprender fi puo il 
motivo per cui s' induflero a credere ogni cofa creata effere 
un compofto di Mufica. Confiderarono efli per una parte 
altro non effere 1'armonia muficale, che un rifuhato di fuo
ni , o voci fucceffive, o contemporanee aventi fra di loro 
una tale proporzione, e corrifpondenza, che alterato qua
lunque termine delle Confonanze, vengono ad alterarfi tutti 
i corrifpondenti, e correlativi termini della ferie armonica, 
e di confonanti divengono diffonanti; e ravvifando dall'al
tra parte in tutte Ie cofe create, una si fatta proporzione, 
e corrifpondenza tanto fra Ie parti che ie compongono, 
quanto fra di loro rapporto all* Univerfb in guifa che , an
che in effe alterata una di loro, Ie altre tutte fi alterano, e 
fi fcompongono, e diftruggefi quell* armonia, che Ie parti del 
tutto, affinche fia perfetto, aver debbono fra di loro ( i n ) , 

&' av-

( n o ) Plutarchus Animx. procrrat. e Timeo. Harmonia porro e fonis & interval
lis componitur: ac fonus unum eft & idem, intervallum fonorum eft differentia & 
diveriitas r hifque commixtis cantilena conficitur. fie pars animx affedio nibus ob
noxia, indefinita erat & incertis impellebatur momentis: poft definita fuit, cum 
in dividuam motus varletatem & omnigenam terminus ac forma intraflet. qux 
compiexa Idem & Dive fum, fimilitudinibus diffimllitudinibufquenumerorum e dlfcre-
pantia confenfum efficientium, viva eit Univerfi anima. intelligens, harmoniaque & 
ra t io , ducens neceflr.atem cum vi perfuadendi coinmlxtarn. 

( i n ) Egli e per fe chiaro, che nella Mujica, alterato un folo termine della ftrie 
eomponente un Ottava , vengtno ad alterarfi le corrifpondenti relazioni d' altri termi
ni, come chiar.imente fi vede dall' efempio feguente, dal quale fi dimoftra, che ufan-
do le terze maggiori de' Greci, che eccedano d' un Comma intiero, divengono diffonan
ti le Terze, e le Sefte tanto maggiori, che minori 

9 9 x<,6 9 

8 8 245 

C D E F 
485 431. 384 3_4f 

C E 
4S5 384 Terza mag. Diffonante 
486 388^ lerza mag. Confonante 

E G 
3^4 314 Terza min. Diffonante 
384 310 Terza min. Confonante 

9 9 
8 8 

G a fc| 
188 

_S_ 
243 

Altre Terze t Sefte magginri 
lafcio . 

C 
314 188 156 143 

C a 
486 188 Sefta mag. DilTonante 
486 1911 Sefta mag. Confonante 

E c 
384 143 Sefta min. Diffonante 
384 140 Sefta min. Confonante 

f minori rifcontranfi Diffonanti, che per brevita tra-
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s'avvifarono percio tutte Ie anzidette cofe effer compofte di 
Mufica. 

Ne contenti di foftenere quefta loro opinione in tutte 
le cofe fullunari, la vollero anche ftendere fu '1 giro de* 
Cieli, e de' Pianeti (112), al qual fentimento fi unirono 1 
Romani (113), ed alcuni Scrittori de* fecoli a noi vici
ni (114) , flanteche effendo un' effetto del moto 1'eccitar il 
fuono, ogni qual volta il corpo agitato dal moto fia atto 
a produrlo , ed effendo i Cieli in un continuo moto fra di 
loro , e fecondo effi capaci di fuono , quindi vollero, che 
tal moto non poteffe farfi fenza qualche fuono; per la qual 
cofa non potiamo difpenfarci dall'efporre in quefta Differta
zione 1' idea da lor conceputa della Mufica celette . 

Viene comunemente a Pittagora attribuita 1' ipotefi (115), 
che ad immitazione della fua Lira ritrovata in Egitto, i 
Cieli coi loro continui movimenti eccitano un fuono piii 

E e 2 gran-

(111) Plutarchus de Mufica in fine. Etenim motus rerum, & ftellarum circui
tiones Pythagoras, Archyta, Plato, reliquique antiqui philofophi fine mufica neque 
fieri neque conftare affirmaverunt: omnia enim a deo fecundum harmoniam fuiffe 
inftituta. 

(113) Cicero Somn. Scip. ex lib. 6. de Republ. Macrobius Commentar. in Somn. 
Scip. 

(114) Boetius de Mufic lib. x, cap. 1. Pranchlnus Gafurius Theor. Mufic lib. r. 
cap. 1. Zarlino lnflit. Harmon. Par. 1. cap. 6. Luigi Dent ice Dial. pr. della Mufica*, 
Cio. Keplero Harmon, Mundi lib. 5. nega perb quefti che vi fia ne' Cieli il Suono, m* 

folamente vuole, che vi fiano le fteffe proporzioni degli Intervalli muficali. Non con* 
viene pero in quefto fentimento Ariftotele al riferire di Cer. Cio. VoJJio (de 4. Art. 
Popul. de Mufic cup. 4. $. 3.) Ex Ariftotelis tamen fententia, hoc de cxlorum 
concentu a Pythagora f(*[it*\d>c [tiv Kt'ytTtu , xj [ixtrmus «£vyttro-< <5_ TSTO. \X»* vht 
n-phvoy. Concinne quidem, muficeque dicitur: at fieri nequit, ut fe res ita habeat. 
Vide eum lib. n . de Cxlo cap. IX. text. J5. ubi totus eft in opinione ca refellen-
da . P. Merfennus Qunft. in Genef. cap. 4. verf. 11. Artie 3, 

(115) Thorn. Stanlejus Hift. Philof. P. 8. Difcipl. Pytag. P. I I . cap, 1. feci. x. 
pag. 340. torn. 1. Hoc Pythagoras primus omnium Graix gentis hominum meme 
concepit: & mtellexit quidem compofitum quiddam de fphxris fonare propter ne-
ceffitafem rationis, qux a cxleftibus non recedit, Calcidius in Timtum Platonit 
fogl. 16. Confentit Alexander Milefius ita dicens: 

Sortitos celfis replicant anfraclibus orbes, 

Pleclricanx citharx feptem difcriminibus quos 
Ailtmilans genitor concordi examine junxit. 

Pythagoreum dogma eft, ratione harmonica conftare mundum coeleftiaque diftantia 
congrms & confoms fibi invicem intervallis impetu nimio & velocitate raptatus ede-
re ionos muficos. Quem fecutus Eratofthenes motu quidem ftellarum fonos muficas 
«ei confentit. 

h 

i 

_ _ . 
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i l l i 

grande per la loro eftenfione, e velocita , il che ci vienei 
fra var; Scrittori ( 1 1 6 ) , defcritto da Boezio ne'feguenti ter
m i n i : Imperocche come fi puo fare>, che la macchina del Cielo 
cosi veloce fe muova con corfe tacito, e felente, ancora che 
tal fuono non arrivi alle noftre orecchie . JI che e neceffario, 
che fta fatto per molte caufe. Non per tanto movimento velo-
eiftimo tale come di corpi grandi non potra a niuna maniera 
commovere alcun fuono fpecialmente effendo congiunti con tanto 
adagiamento del corfo delle ftelle: che non fi poffa conofcer 
alcuna cofa a fuo pari compofta : ne cost rimefcolata; Impe
rocche altri fono portati piu alti, altri piu baffi: ~& cost tutti 

Ji raggirano con eguale fbllicitudine, che fi meni uri ordine 
fermo di corfi per difeguali inegualitadi ( 1 1 7 ) . Pitagora percio 
in feguito di quefto principio voile , eke il Sole, la Luna, 
e gl' altri Pianeti foffero Dei ( 1 1 8 ) , attribuendo, e fiffanda 
in ognuno de' Pianeti il nome de' loro Dei ad un certo de
ter minato fuono ( 1 1 9 ) , che da Nicomaco ( u n i c o fra gli 
Scrittori di Mufica a noi pe rvenu to ) , feguace, e relatore di 

s i 

(II<S) Calcidius loc cit. fogl. 31. Septemque circulos inftituit planetum [ Plato ] r 
.ofdemque adverfum fo- diftare facit intervallis muficis: ut juxta Pythagoram motu 
Jbannonico fteilx rotatx muficos in vertigine modos edunt. 

(117) Della Mufic?, lib. r. cap. 1. Trad'uz. MS: del Cav. Ercole Bottrigari p. 17;. 
(r_8. Laertius de- Vita. & moribus Philofoph. lib. 8. Solem item & lunam & re-

liqua fidera deos effe. Lafiant. Divin.. Inft. lib. x. cap. j . Sed quid mi rum, fi aut 
barbari, aut imperiti homines errant? cum- etiam philofophi S'toicx' difciplinx in 
eadem-fint opinione, ut omnia cceleftia, qux moventur, in deorum numero ha-
benda effe cenfeant ? Siquidem Luolius Stoicus apud Ciceronem fie loquitur : Hanc 
igitur in ftellis conftantiam ,' hanc tantum m tam variis curfibus in omni xterni-
taie convenientiam temporum, non poffum intelligere fine mente, ratione, conli-
Ko : qux cum in fyderibus effe videamus, non poffumus ea ipfa non in deorum 
numero reponere. Item paulo fuperius: Reftat, inquit, ut motus aftrorum fit vo-
lantarius-. qux qui vi'deat, non indode-folum, verum etiam impie faciat, ft deos-
effe ne.aet. 

(H9,: Uicomachus Harmonic. Manual, lib. t. p. 6. Sonorum itaque nomina ab 
lflis-in-coelo verfantibus feptem ftellis, terramque circumeuntibus, effe adpellata,. 
eft probabile - Omnia enim, inquiunt, qux aim ftridorecircumagunturcorpora, ce-
dente aliquo, & ficiliime fiuCruante, neceffario facere ftrepitus, magnitudine & ce-
leritate vocis,_ & loco inter fe diverfos ; qui aut propter foos fonos, aut propter 
proprias celerita'.es, aut propter repreflkmum orbes, in quibus fingulorum impetus, 
perficitur, magis lint flufluantes; aut contra, magis reluftantes. Hx vero tres diffe-
remix manifelte videntur circa planet .s, turn magnitudine, turn edentate-, & loco-
inter fe diftantes : qui per xthera circumfofum perpetuo & inconftanter cum ftrido
re circu'iT-a-gu-Btur. Unde & nomen• «';.//., ftella, qu'ilibet eft confequutus. quafi fta- . 
tione privatus, fomperque currens. a quo & Deus & aether nomina accepere. 
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si fatta dottrina ( 1 2 0 ) , ci viene defcritto ( 1 2 1 ) . Dice egli "\ 
dal movimento di Saturno il pid lontano dalla terra, e il piii 
grave, rifultarne il corrifpondente in ottava Hypate E l a , m i , 
grave. Dal movimento della Luna , che e il piu infimo, e alia 
terra vicino Nete D la, fo l , re , acuto. Dal movimento di Sa
turno per una parte al di fotto di effo refta collocato Giove 
Parypate F f a , u t , *<_? per l'altra parte fopra il movimento 
della Luna refta collocata Venere Paranete c f o l , f a , u t , acuto. 
Pofcia dal mezzo, cioe dal movimento del Sole, che tiene il 
quarto luogo da una parte, e dall' altra Mefe a l a , m i , r e , 
acuto . Dift ante dai due eftremi , che fra di loro fe corrifpon
dono in Settima, per V intervallo confonante di Quarta, ficcome 
il Sole fera i fette Pianeti da ogni banda e in quarto luogo , 

effen* 

( n o ) Meibomius Pr&fat. in Nicomacum. Prifox Pythagoricum Muficx audlorem 
unicum, Nicomachum , accurate hie explicatum damus. Ex innumeris aliis, qui fe-
<$x inftituto Muficam in primis excolentes, egregiis quoque earn operibus ad pofte-
ritatem tranfmittere ftuduerunt, hie folus ad noftra tempora pervenit. 

(111) Nicomachus loc. cit. Porrd a Saturni motu , qui longiffime a nobis abeft, 
graviflimus in diapafon confonantia fonus, hypate eft appellatus. hypaton enim idem 
eft quod fommum : at il Lunari motu, qui omnium infimus eft, & terrx proximus, 
acutiffimus diflus eft nete. Etenim neaton idem eft quod infimum . Ab iis vero , 
qui ab utraque parte exiftunt, nimirum a Jovis motu, qui fub Saturno eft, parypa
te ; & qui fupra Lunam eft, nimirum Veneris, paraneate. Deinde a medio, hoc 
eft, ipfo Solari motu, qui quartus fitus eft ab utraque parte, mefe.- diateffaron con
fonantia ab utroque extremo in feptem chordarum harmonia fecundum antiquos di
ftans . quemadmodum & Sol inter feptem planetas utrinque eft quartus, cum fit 
plane medius. Rurfus ab illis , qui ab utraque parte Solis funt, a Marte quidem, 
inter Jovem & Solem fphxram confecuto, hypermefe, qux & lichanus; a Mercurio 
vero, interftttium Veneris & Solis obtinente, didla eft paramefe, ut accuratius, tam 
linearibus quam numerorum demonftrationibus, plenifllme tibi confirmabitur in i i s , 
qux ante tibi promifimus &c. II feguente efempio porrd in chiaro V efpofta dottrina, 

Saturno Giove Marte Sole Mercurio Venere Luna 
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effendo egli precifamente nel mezzo. In oltre dai collateral! del 
Sole, al di fopra tra effo e Giove refta collocato nel mezzo 
Marte Hypermefe G fol, re , ut , grave; e al di feotto tra il 
Sole e Venere refta frappofio Mercurio Paramefe, che e b fa, 
fcj mi . 

Ma qui fa duopo avvertire, varie effere Ie opinioni 
degli Antichi, non gia percio che riguarda il numero delle 
Corde, e de'Pianeti, che appreffo tutti e lo fteffo (122), 
ma bensi dal modo diverfo di paragonarli affieme, come 
ognuno potra rilevare dalle qui efpofte figure . 

Siftema Pitagorico de' Pianeti fecondo Nicomaco (123). 

I, 
2. 
3-
4 . 
5-
6. 
7-

ef 
0 
2 
$ 
2> 

E. 
F. 
G. 
a. 
1. 
c. 
d. 

Hypate. 
Parypate. 
Hypermefe, 
Mefe. 
Paramefe. 
Paranete . 
Nete. 

qux & Lichanus 

JA 
( i l l ) Plutarchus de Placitis Philofophorum lib. %. de ordine Jltllarttm cap. I J. 

? , Eduard. Corfini in hunc loc, & in Differt. I. pag. XXII. 
(113) Era coftume de' Mufici greci antichi il collocare al di fopra il Grave , e al 

di fotto I' Acuto, come dimoftra il VVallis (Appendix de Veter. Harmon, pag. t$9- ) 
col teftlmonio di alcuni Scrittori, fingolarmente del citato Nicomaco, Num. ( H i ) , che 
parlando dell' Hypate, dice : Hypaton enim idem eft quod fummum , (ideft gravijft-
mum).,., qui omnium infimus eft, & terrx proximus acutiflimus dicftus eft: M 
che fu poi mutaio e refa fimile al noftro coftume, ponendo al di fopra l' acuto, * il 
grave al dl fotto. In feguito di cib, e piacciuto al Vojfia, ( De Natura Art., five Ma-
theji. lib, *-. cap. xo. J. 3. ) di uniformarfi al noftro coftume efponendo il Jiflema di 
Briennio con ordine retrogrado , come net feguente Jiflema 

J) d, Nete Sinemmenon. 
9 c. Paranete Sinemmenon, 
$ b. Trite Sinemmenon. 
<B a, Mefe, 
cS G. Lichanos Mefon. 
If F, Paripate Mefon, 
I) E, Hypate Mefon. 

Rifcontranfi in oltre in queflo Jiflema alcune diverfi
ta dei nomi greci, per comprendere la qua! cofa, e 
d' avvertirfi, che non fempre i Grtci notavano tutto 
intiero il nome di ciafcuna corda , come avverte il 
VVallis ( loc cit. pag. 1$$.) Ma ficcome, si ne' du* 
Tetracordi congiunti gravi, che negli Acuti, cost pu
re nel terza Tetracordo , che veniva congiunto alcu

na volta al feconda, ogni corda veniva efpreffa con due nomi,- il primo de' quali era 
comune ad ognuno dei congiunti Tetracordi, t I' altro era particolare , c difiintivo del 
Tetracordo . e percio che riguarda H terzo Tetracordt congiunto, ficcome dell' ordint 
degli acuti, prendeva il nome comune dal terzo difgiunto. quindi efprimevafi la cord* 
eon un fol name , che per lo piu era il primo dei due nomi, come rifcontrafi nell' ejpo-
fto Jiflema di Nicomaco. In una fola corda peri Ji slontana il Vojfto, ponendo, in tuo-
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Siftema di Tolomeo (124) . 

7. T? a a. N e t e hyperbolaeon 
6. lp e. Ne te diezeugmenon. ' 
5. <f d. N e t e f y n e m m e n o n , 
4 . 0 ^. Pa ramefe . 
3 . $ a. M e f e . 
2. $ 
1. 2) E. Hypate mefon. 

123 

7* 
6. 
5-
4-
3-
2. 

Siftema di Briennio (125) . 

f? d. Nete . 
W c. Paranete. 
<f t). Paramefe. 
0 a. Mefe. 
$ G. Hyperparypate & Lichanos. 
£ F. Parypate. 

1. 2> E. Hypate. 
Qpi 
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£0 della Paramefe afjignata da Nicomaco a Mercurio, la Trite Sinemmenon, dell* 
qual mutazione Nicomaco ce ne aduce la ragione: (Harmon. Manual, lib. 1. pag. 17.) 
Meminiffe autem oportet, triten ipfum nunc vocare illam, qux in feptem chorda
rum lyra erat paramefe. antequam disjundivus tonus interponeretur in odo chor
darum fyftemate. Hxc enim aberat a paranete, triemitonium incompofitum: a quo 
intervallo interpofita deinde chorda tonum abftulit. Reliquum vero hemitonium, 
inter triten & paramefen, abfumptum eft in disjundione. 

(114) Afcoltiamo dal VoJJio, e dal VVallis i motivi, che indulfero Tolomeo a fco-
Jlarfi dal Jiflema Pitagorico. II VoJJio, dopo il qui fopra rifcrito fiflema efpoflo da Nico
maco Joggiunge (loc cit.). In quo tamen a Pythagora abiit Ptolemxus. Qui fub 
finem hbri tertii fie de Planetis conftituit. 
1. D E 
1. 9 a. 
3- « \ 
4- $ ft 
5- 6 d 
6. If e. 

Hypate mefon. 
Mefe. 
Paramefe. 
Trite diezeugmenon. 
Paranete diezeugmenon. 
Nete diezeugmenon. 

•7. 1) a a. Nete hyperbolaeon. 

Soggiunge pofcia: Eo autem aftendit Ptolemxus, 
quod quanto motus planetx proprius eft tardior; 
tanto celerius planetes rapitur a primo mobili: ut 
Saturni fonus fit acutiflimus, quia diurnus ejus 
motus eft velocilfimus. Lunx autem fonus gra-
viffimus fit, quod tardius planetis cxteris rapia-
tur a primo mobili. Dobbiamo perb avvertire 

col VVallis da un' Annotazione ritrovata in due degli undid codici da effo confrontati, 
come effendo reflata mancante I' opera di Tolomeo dei Capi 14. i j . 16. del terzo libro, 
perifimilmente per la di lui morte , foggiunge: At dodiffimus Gregoras, animum at-
tendens Capitum fequelx ; inftituti quod dcerat, fupplevit, ex concinnitatum diffe-
rentiis , motibufque cxleftibus comparatis. 

(11$) Oltre la diverfa pofizione dell' Acuto e del Grave, di cui fi e parlato nell' 
Annotaz. (113) ; una fola varieta vedefi nel prefente fiftema di Briennio , nel reftante 
fimile a quello di Nicomaco, cht confifte nella mutazione del fito ai due Pianeti Ventu

re. 

h 
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I 
' . 

Qui pero Pitagora, vedendo con le fette corde della 
fua Lira efprimenti i fetti fuoni per grado prefuppofti nelle 
sfere celefti, non potevafi ottenere 1 Ottava , fra le Confo
nanze la principale e piu perfetta, penso d'aggiungervi un' 
altra corda, e di collocarla fra la quarta e ia quinta delle 
fette corde , ficche foffe di ftante un tuono dalla quarta cor
da , e che la quinta diveniffe Ia fefta diftante dalla frappofta 
un femituono; indi in luogo della fefta, vi pofe la fettima, 
e quefta divenne V ottava ; talche di due Tetracordi congiun
ti , col frapporvi un Tuono, divennero difgiunti, corrifpon-
dendofi in ottava le loro corde eftreme, e in quinta la prima 
d' un Tetracordo , con la prima dell' altro , o al contrario, 
1'ultima d'un Tetracordo con 1'ultima d'un'altro, e in quar
ta le eftreme fra di loro di ciafcun Tetracordo, affignando 
1'aggiunta corda ottava al Firmamento . II tutto ci vien riferi-
to non folo dal citato feguace di Pitagora Nicomaco (126), 

ma 

re, . Mercurio , avendo Briennio pofto V uno in luogo dell' altro. Sopra di che il Mei-
bomio c' injlruifce di quanto occorre. Dice egli (Nota in Nicomac pag. 57. ) : Qui 
hxc excerpfit ex Nicomacho, verba illius hie interpolavit & Correxit. Nicomachi 
error, qui adhuc in Harmonices Enchiridio confpicitur pag. 7. v. 3. hie fuit, quod 
Venerem infra Mercuiium poneret, proxime Lunam. Corrigit hunc interpolator, 
fed & Bryennius, quamvis tacite. Ita enim fimpliciter fcribit: JC«T« rov ippiir. xttl 
•traKiv ri/r [/.it/ VTtflJi'0-n-' YMI \iyaivav xa<ra TOP dpia . Tliv $~i twtip*(t4vtm , *wre\ T*)I/ 
eupf.oS'irtv. Ex his autem Bryennii verbis, & adpofito diagrammate, patet hie in 
Nicomaco v. 18. pro TQV S~e irtplotiiio-itv, fcribendum effe, fonui vtnpptianv. Hy-
permefen • Marti • 

h % S © 9 S j 
Hypate. Parypate. Hypermefe. Mefe. Trite. Paranete. Nete. 

(116) Nicom. loc. cit. pag. 9. Porro omnium primus Pythagoras, ut ne in con-, 
jundione inedius fonus, cum utrifque extremis idem comparatus, differentem tan
tum exhibeat diateff:ron confonantiam , tam ad hypaten, quam ad neten; fed ut 
variam m?gis contemplationem infpiciendain habeamus; extremis quoque ipfis inter 
fe fuaviflimam fimul efficientibus confonantiam , hoc eft , ipfam diapafon , qux ra-
tionem habet duplam : quod ex duobus illis tetrachordis contingere nequibat: inter. 
pofuit odavum quendam fonum ; quem, cum inter mefen & paramefen coaptaffet, 
difiunxit a mefe, tono integro; a paramefe hemitonio. Ut prior, qux in feptem 
chordarum lyra erat paramefe, trite jam il nete & appelletur, & fita quoque re-
periatur : interpofita autem , quarta quidem fit a nete; ad illam vero confonet dia
teffaron confonantiam, quam & ab initio mefe ad hypaten habebat. Porro tonus 
qui inter ambas eft, & mefen & interpofitam ; qux prioris loco paramefe eft ap-
peliata ; utricunque tetrachordo adponatur; five illi, quod eft ad hypaten, ultima-
rum natu;am magis ref.reus, five ifti, quod ad neten, fupremarum : diapente 
confonantiam demonftrabit, fyftema urnnque exiftentem ipfius tetrachordi & adjun-
di tori , que nadmodum & ipfius diapente ratio fefquialtera, fyftema invenitur fo-
perfertix fimul <_: fuperodavx, Unde tonus eft fuperodavus. 

file:///iyaivav


Difprta-zione Prima. 2 r i 

ma da Plinio (127), e da Cenforinc, ( ia8) . i quali 
fo fu qual fondamento, fi fcoftarono da Nicomaco , c< 
tare il Genere Diatonico in Cromatico, ed *S&™Ze™ ale 
otto la nona corda al di forto della pm grave diftante un 
Tuono. 

, non 
col mu-

F f JA 

(i»7) Plinius Natur. Hiftor. lib. %. cap. i t . Sed Pythagoras interdum ex mufica 
ratione appellat tonum, quantum abfit a terra Luna. Ab ca ad Mercuruim,_ fpatn 
ejus dimidium: & ab eo ad Venerem fere tantumdem. A qua ad Sclera fefquiplum. 
A Sole ad Martem , tonum; ided, quartum ad Lunam a terra. Ab eo ufque Jo
vem, dimidium : & ab eo ad Saturnum dimid'um, & inde fefquiplum ad fignife-
rum. Ita feptem tonos effici, quam diapafon harmoniam vocant, hoc eft, univerfi-
tatem concentus. 

(118) Cenforinus cap. 13. pag. 81. A Luna autem ad Mercurii ftellam, qux ftil-
bon vocatur dimidium ejus fpacii, velut W'̂ ITOVIW . ^ Hinc ad ydtrfopor, qux eft Ve
neris ftella, fere tantumdem: hoc eft, aliud ii'iJ-iroyiov. Inde porro ad Solem ter 
tantum, quafi tonum & dimidium, quod vocant <".*V«.TI. A Luna autem duos & 
dimidium, quod eft biarioattpov, A Sole vero ad ftellam Martis, cui nomen eft 
pyrois tantumdem intervalli effe, quantum a terra ad Lunam, idque facere TOW . 
Hinc ad Jovis ftellam , qux phaeton appellatur dimidium ejus , quod faciat lifjuririor. 
Tantumdem a Jove ad Saturni ftellam, cui phanon nomen eft, idem aliud Semi-
tonion. Inde ad fummum cxlum ubi ligna funt perinde Semitonion. Itaque a cxlo 
fommo ad Solem diaftema effe diateffaron, ideft duorum tonorum & dimidii. Ter-
rx autem fummitate ab eodem cxlo tonos effe fex. In quibus fit diapafon fympho-
nia . Non poffo trafcurare d' avvertire alcuni sbagli, che s' incontrano, verifimilmentt 
per colpa degli amanuenfi nelle due riferite autorita. Leggeji in Plinio: Ita feptem 
tonos effici, quam diapafon harmoniam vocant. A qualunque femplice pratico i 
noto, non effer V ottava compofta, che di foli fei Tuoni, 0 per meglio dire di cinque 
Tuoni, e due Semituoni, percio dee leggerfi: Ita fex Tonos effici &c., 0 come fpiega, 
Clemente Aleffandrino (Strom, lib. 6. n. XVI.) fopra quell' antico verfo: 

Sep'.em noftra tonis pulchros Lyra perfoner hymnos 
Docens veterem lyram habuiffe feptem fonos. In Cenforino pofcia, eve fia notato: 
Inde ad fummum Cxlum, ubi figna funt perinde Semitonion, dee leggerfi: Semi-
ditonon , e dove fta fcritto. A Cxlo fummo ad Solem: leggafi; ad Martem. Per 
prova di cib fi confront! quefto paffo con quello di Plinio, e facilmente fcoprirafft ( ec 
cettuatone lo sbaglio accennato in Plinio), lo fvario che vi corre; imperocche', ftuntt 
la dottrina data nel primo Tomo della prefente Storia ( Dlffertaz. i. pag, 140. ) la 
prima corda grave di quefto Tetracordo, che e t mi affegnata a Marte, di fua' na
tura effendo flab.h, effer dee pur ftabil, anche 1'acuta e la ,mi . - onde, fe tra la 
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Siftema Pitagorico accrefciuto fecondo Nicomaco Z 
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Non fara inopportuno, prima di chiudere quefta Differ
tazione , il ricercare da qual fonte verifimilmente poffa aver 
tratta Pitagora 1' accennata Ipotefi della celefte Mufica. Egli 
e noto, che i Greci, e fingolarmente Pitagora dai Libri 
fanti del vecchio Teftamento prefero la maggior parte della 
loro Iftoria, Filofofia, e Religione ( n o ) , mafcherandole 
con varie invenzioni Poetiche, e Favolofi penfamenti. Quindi, 
leggendofi in Job (130) : Chi ci potra narrare la ragione de 
Cieli, e chi fara cejfare il loro concento? benche varie fiano 
Ie opinioni degli Efpofitori fu quefto paffo (131)» non 
mancano pero alcuni di credere, che Pitagora, appoggiato al 
medefimo, abbia ftabilito il fuo fiftema, che i Cieli col loto 
continuo moto formino un concento di varj fuoni (132) . 
Ripugna pero al buon fenfo , ed alia ragione quanto vana-
mente andavano fpargendo i di lui feguaci, cioe, che un 

F f a tal 

(up) 5. Juflinus Mart, ad Gr&cos Cohort, in Biblioth. Maxi. Veter. Patr. T. a. 
P. 1. p. 14. Verum enimvero quanam de caufa hxc nunc a me funt commemorata ? 
Ut intelligatis, viri Grxci, neutiquam veram religionem ab iftis poffe, qui ne de 
his quidem rebus, unde apud exteros in aliquam pervenere admirationem , proprii 
quidquam fcribere potuerunt: fed qux a Mofe & reliquis prophetis funttradita, ea 
per allegoriam & immutationem aliquam in libris fuis promulgarunt. Clemens 
Alexandrin. Stromal, lib. i . pag. mihi 311. In his autem latrones & fures fuerint, 
qui funt apud Grxcos Philofophi, qui ante Domini adventum , a Prophetis Hebrxis 
partes veritatis id minime agnofcentes fumpferunt, fed fibi tanquam propria dogma
ta attribuerunt, & alia quidem adulterarunt, alia autem fupervacanea quadam di-
ligentia fophiftice interpolarunt, alia autem etiam invenerunt. Huetius Demonflr. 
Evang. Prop. 4. cap. 10. n. VI. Ab. Banier. Mytholog. lib. I. cap. l. de Lavaur. 
Stor. della Favola confront, colla Stor. Santa. 

(130) Job. cap. 38. v. 37. Quis enarrabit ccelorum rationem, & concentum 
cceli quis dorm ire fo.ciet ? 

(131) P. Calmet in hunc loc. Senfus hie facillimus equidem eft. Veteres plura 
differuerunt de hac cxlorum harmonia , quam illi compararunt partibus mufices, 
numeris exquifitiffimis elaboratx, vel modulis fidium ad concentum concordem tem-
peratarum. Hebrxus: Quis fcite; harrabit ea omnia, qux fiunt in Cceiis, & quis 
quiefcere facitt utres Cceli ? Hi Cceli litres nihil aliud effe creduntur quam nubes, 
qux veluti aquis refertx exiftimabantur. Jo: Bapt. du Hamel. Chald. Utres Coeli an 
ceffare facies? Pluvias, ventos, tempefta.es aeris. Jo: Mariana. Thorn. Malvenda. 

Jo: Steph. Menochius. Jacob. Tirinus, Jacob. Gardonus, (j* alii in hunc loc 
(131) Lyranus in Job. loc. cit. Confiderandum autem quod Pythagorici dixe-

runt, ex proportione motuum cxleftium fonum harmonicum caufari ; fed hoc im-
probat Philofophus (1 . Cxi. tex. 51.) Cxli & Mundi, probars quod ex illis moti-
bus non caufatur aliquis fonus; & ideo per concentum cxli nop inteiligitur htc 
aiiyd quam convenientia motuum cxleftium..* . 

If 

1 
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tal fuono era udito dallo fteffo Pitagora, e il foffe ancora 
da Apollonio Tianeo (133). 

Certamente gli Uomini di fenno , anziche preftar fede 
a si fatta menzogna, s' uniranno di buon grado con Arifto-
tele (134) a credere e affatto ideale ii fuono ne' Cieli, e le 
orecchie umane incapaci d* udirlo. 

Momtsr. .Hymn.. InAnoi 

DIS-
(133) Eranc. Piccolomini de Cth cap. 37. T. ». pag. yo. Pythagoras, ut rationum 

Tonfonantiarum Muficx fertur inventor, ita prxfertim fertur audor hujus fententix, 
quod ex Cxli motibus fonus & harmonia confurgat, quam & ipfum & Apollonium 
Thianxum audiyiffe plurimi viri graves affirmant. 

<ij4) D* Culo lib. x. cap. 2. Tex. 54 Sed rationabiliter neque audimus, 
neque pati videntur corpora violcntam ullam paflionem, quia nullus fit fonitus, 
fimul autem erit & caufa horum manifcfta, & teftimonium didorum a nobis fer-
monum, quod fint veri._ Id autem , quod dubitatum eft , fecitque Pythagoreos dice
re fieri confonantiam illis Jatis, nobis erit indicium quxcumque enim per feipfa fe-
runtur, faciunt fonum_& plagam: quxcumque autem in eo, quod fertur, infixa 
funt, aut infant, ut in navi partes, con eft poffibile fonare; neque ipfam navim, 
H feratur in fluvio. 



DlSSERTAZIONE SECONDA. 

Qualita fingolari della Mufica 
de" Greci, 

IN due maniere confiderar pofliamo la Mufica preffo de* 
Greci; in generate, e in particolare . In generale in quan
to con effa regolavanfi e Ie Scienze, e le Arti, e le al

tre cofe tutte , tal che il fabbricare le Citta, cingerle di 
mura, parlare al Popolo, celebrare le lodi degli Dei, e 
degli Uomini forti, condurre gli eferciti dei combattenti, 
difporre della pace e della guerra, il tutto fecondo i Greci 
regolavafi col concento della Mufica . La Lira fu la regola-
trice dell' antica Grecia, ella fu che infegno ai Popoli di 
vivere fenza Magiftrato o Principe, di confervare una vi-
cendevole concordia, di fcacciare i Tiranni, di ftabilire e 
cuftodire le leggi, talche, per fentimento di Piatone, dal 
confervarfi nella fua perfeaione la Mufica, o dal variarfi 
della medefima, dipendeva la confervazione, o decadenz* 

del-
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dello ftato delle Repubbliche ( 1 ) . Quindi non dee recar 
maraviglia, che Ariftide Quintil iano abbia francamente affer-
mato, effer la Mufica un'Arte, che abbraccia ogni materia, 
ogni tempo, ogni eta, di modo che e a Fanciulli, e a Gio
vani , e a piu provetti ancora ella rendafi fommamente uti
le , e neceffaria ( a ) . 

Confiderata poi in particolare la Mufica de' Greci , ella 
ha fotto di fe, come fubalterne, altre fei facolta da noi ac
cennate nel primo Tomo di quefta Storia (3 ) , cioe la Me-
lopeia, la Ritmopeia, la Poetica , V Organica , 1' Odica, e 
1' Ipocritica ' per lo che convien formare di Lei un' idea affai 
piu eftefa , e vafta della noftra Mufica, la quale unicamente 
li riduce alia compofizione , e all' efecuzione col Canto , e 
col Suono. 

Premeffe quefte notizie, noi imprenderemo ora a parlare 
della Melodia, nella quale tutta in gran parte confifte la Mu
fica de'Greci, e la quale per fentimento di Piatone, d'Ari-
ftotele, e d' altri, altro non e che un compofto d' Orazione, 
di Canto, o fia Armonia, e di Ritmo. E per darne una 
piena, e compiuta notizia tratteremo diftintamente d'ognuna 
delle anzidette parti , che la compongono, e primieramente 
dell' Orazione . 

L' Ora-

(1) lfaac Vojfius de Poem. Cant. & virib. Rhythmi pag. 47. Urbes condere, moe-
pia moliri , conciones advocare & dimittere, Deorum & virorum fortium laudes 
celebrare, claffes & exercitus" regere, pads bellique munia obi re , omnia denique 
concentu temperabantur mufico, adeoque ipfx quoque plagx ad numeros harmoni-
cps fontibus ingerebantur. Denique ut paucis abfolvam, lyra eft qux veterem re-
xerit Grxciam, plurefque in ea formarit Refpublicas, quam nunc toto reperiantur 
terrarum orbe. Hxc eft qux docuerit populos abfque fummo magiftratu aut principe 
vivere , mutuam obfervare concordiam , tyrannos expellere , leges facere & cufto-
dire; ut non immerito Plato dixerit, falvas perftare Refpublicas, quamdiu eadem 
perftet Muficx ratio : ilia vero mutata mutari quoque ftatum Reipublicx. 

(1) Ariflid. Quintilian. de Mufica lib. 1. pag. a. Sed & illud cum primis hujus 
jr-tis mihi cernitur Commodum , quod non, ut alix Scientist, feu Artes, circa unam 
materiem, aut brevi temporis intervallo profutura occupetnr; fed omni xtati, ac 
toti vitx, omnibus denique adionibus fola Mufica ornatum perfede conferat 
Sola autem a,rs prxdi.da per omnem, ut breviter dicamus, materiem eft extenfa, 
ac per omne vagatur tempus. . . . cum & pueris apta fit, ob ea qux ex cantu ha-
bentur commoda : & xtate proficientibus, turn modulatx dic^ionis, turn fummatim 
orationis omnis tradat ornamenta: provedis deinde, & numerorum exponat natu
ram, proportiojiumque v,arietatem. hannpnias .vero, qux per iftas in omnibus cor-
poribus exifiunt', commoriftret. 

(i) Cap. 1. pag. I I . 
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L'Orazione confifte nel fignificato delle parole a qual-
che determinata mifura legate , ficcome il Canto nel concen
to delle voci, e degli ftrumenti, e il Ritmo nella mifura del 
tempo ( 4 ) . Quattro fono le parti dell' Orazione, e del 
Difcorfo, la Materia di cui trattafi, la quale, o fi riferifce 
agli Dei , o agli Uomini, o agli uni e agli altri infieme, o a 
cofe d'accidentale evento ( 5 ) . L' Ordine confifte nella debi-
ta , e coerente difpofizione e unione delle parti, che forma
no il tu t to , che dicefi anche Simmetria ( 6 ) . La Dizione, che 
e 1' efpofizione del fentimento per mezzo delle parole (7) , 
non gia volgari e comuni, ma fublimi a mifura del fenti
mento , che vuolfi efprimere , come fi vede praticato da piu 
eccellenti Poeti (8 ) . II Metro, che confifte nel numero , e 
nella lunghezza o brevita delle fillabe, la varia collocazione 
e difpofizione delle quali e cio, che conftituifce il Ritmo, 
talche, come dice Svida, il Metro e la regola delle fillabe, 

che 

,(4) Ger. fo: Vojfius Infi. Poet. lib. i . cap. I. $. J. Sertno ( id. oratio ) conftat vo
cibus ex inftituto fignificantibus. Harmonia eft in concentu turn vocum , mm inftru
mentorum . Rhythmus eft in dimenfione temporis. . , 

(j) Idem he. cit. lib. 3. cap. 13. $. 3. Operx vero precium fuerit videre, quo-
modo & Proclus poematia omnia Melicorum in quatuor genera _ partiatur in Chre-
ftomathia fua . Vel , inquit, referuntur ad Deos , vel ad Homines, vel ad Deos 
par i ter , & homines, vel ad fortuitos rerum eventus. Verba ejus hat emus apud 
Photium in bibliotheca cod. CCXXXIX : Tltpt 5 f-t>-iMs isowoius (pacrtr , di iro, 
Xvptipisdrn Ti, xj Aiapcpsf i%u TOpictt * a ph yelp UVTHS pttyApiTcu Sto's • a *j dr^peoTOK ' 
« 5 Siois , xf uvSpuirois * « 'J (Is •npoairnrl&Ctt.s nstpirdo-»s • 

(6) Idem lib. 1. cap. 7. 5. 1. Grxci id <rd\iv y.ui cvuptTpittr, ordinem & aptam 
membrorum compofitionem, vocant. Cie 1. Ojfic Nam & ordinem fie definiunt, 
compofitionem rerum aptis &. accommodatis locis. Vitruvius lib. 1. cap. 1. Symme-
tria eft ex ipfius opens _membris conveniens confenfus, ex partibufque feparatis , 
ad univerfx figutx fpeciem, ra tx partis refponfus. 

(7) Ariflotelis Poetica cap. 4. Quarto fermonum d id io , appello autem, quemad-
modumdiximus a principio, Did ionem, per verba fenfus explicationem: id quod 
in metris xque ac in foluta oratione eandem vim habet. 

(8) Plato Alcibixdes 1. ex Verf. Marfil. Ficini pag, mihi. 47. Verum per xnigma-
t a . . . . . omnes poetx loquuntur. Eft enim ipfa natura univerfa poefis xnigmatuin 
plena, nee quivis earn dignofcit. Idem ex Verf. Ger. Jo. Voffti lnfl. Poet. lib. 1. cap. 8. 
S. 4- Apud Platonem de Homero ait Socrates (ex Verf. Serrani T. 1. pag. 147.) 
Verborum involucris etiam hie tegit rei veritatem , ac poetx alii prope omnes. 
Univerfa ver6 poetica eft natura fua xnigmatis involuta; ut non fit vulgaris homi-
nis, notitiam ejus h a b e r e . . . . Hinc Tuilius in Oratore: Grandis, & ornata vox 
eft poetarum, atque majorem licentiam habent facienderum jungendorutnque ver
borum: voluptati enim inferviunt aliquando magis, quam verbis . Ac de eodem 
fie Petronius Arbiter; Effugiendum eft ab .omni verborum , ut ita dicam, vilitale; 
& fumendx voces a plebe fuuirnotx: ut fiat: Horat. lib. 3. Od. 1. v. 1. 

Odi profanum vulgus, & arceo. 
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che compongono i Piedi, e il Ritmo e il modo con cui 
vengono difpofte le fillabe , e i piedi, de' quaii fi formano 
i Verfi ( 9 ) . 

Qual fia la forza e la virtu del Ritmo nel movere gli 
affetti dell' animo, e nel dilettare i noftri fenfi non folo ri
levafi dalle antiche Storie (10 ) , ma ognuno, fe ben riflette, 
lo fperimenta ancora in fe fteffo ( 1 1 ) ; la qual forza nafce 
nel Ritmo, non tanto per f unione delle Parole , e del Can
to o Suono, ma perche al dir d'Ariftotele riportato dall'eru-
ditilfimo Sig. Ab. Giambattifta Pafferi ( i a ) , in lui vi feor.o It 
immagini dell' ira e della manfeuetudine, della fortezza, e 
della temperanza, e di tutto cio che riguarda le umane ajfe-* 
zioni. 

Fa d' uopo pertanto , prima d' inoitrarci, ftabilire in ge
nerate cofa fia quefto Ritmo, per indi pofcia dimoftrare qual 

fia 

(9) Jul. df, Scaliger. Poet. lib. x. cap. x. pag. 5$. cot. 1. Metron enim five 
menfura laxior eft: quippe eft quantitatis in materia. Rhythmus autem compofitior 
& aftridior: nempe qualitatis in difpofitione. translates enim verbis, menfura verfus 
non mutata, Rhythmus mutabitur. Itaque nobis Latine Rhythmum concinnltatem ap-
pellare cuin venia liceat: quam non k Cinno, ut vulgd omnes utuntur, fed ii con-
cinendo. Quare quemadmodum Varro audiendus fit, perfpiciendum eft: qui (iWpo\r 
& pubytlr hoc diftare fcripfit: quo regulam & materiam. Neutrum enim materia 
eft, fed in materia. & (lirpor quidem regula eft. puSpot autem etiam modus re
gula: . Ifaac Voffius de Poem. Cant. & Virib. Rhythm, pag. 11. Hxc vocabulorum con-
fufio nata, nifi fallor, ex diverfa acceptione metri; cujus tota ratio cum verfetur 
folum circa quantitatem & menfuram fyllabarum, k multis tamen latiori fignificatu 
refertur ad pedum totiufque carminis qualitatem, dum nempe perperam metro tri-
buunt id quod foli convenit rhythmo. Melius itaque quam cxteri mihi definiviffe 
videntur illi, qui dicunt rhythmum effe fyftema feu colledionem pedum, quorum 
tempora aliquam ad fe invicem habeant rationem feu proportionem. 

(io) ifaac Vojfius loc cit. pag. ix. Quanta fit numerorum potentia in movendis 
& fedandis affedibus, fciunt qui aliquem rerum habent ufum , & qui veteribus hi-
ftoriis non omnino funt hofpites, ut opus non fit vel exemplis, vel rationibus id 
ipfum confirmare. 

(11) Plato Dial. 3. de Rep. pag. mihi 565 rhythmus & harmonia interiora 
animi penetrant, puifantque vehementiflime animum. Ifaac Vojfius loc cit. pag. 64. 
Quod fi manifefta adeo fit potentia eorum motuum , qui a rudi & fimplici prove-
niunt natura, ut non homines folum & cxteras animantes, fed & inaniroa quoque 
corpora vehementer adeo afficiant, nemo utopinor negaverit, quin longe etiamnum 
major fit virtus motuum rhythmicorum, quorum tanta eft poteftas, ut abfque voce 
& fono quidvis fignificent, affedus vero longe excitent majores, quam ulla vox, 
aut ulla porTit oratio . 

(11) Prefaz. alle Opere di Giambat. Doni T. 1. pag. VII. Arisloteles Politicor. 
lib. 8. cap. 5. Sunt autem in rhythmis & melodiis fimilitudines maxime penes veras 
naturas i rx , & manfuetudinis ac fortitudinis & temperantix, & contrariorurn his, 
& aliorum omnium qux ad mores pertinent. 
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fia in particolare fingolarmente quello della Poefia, e della 
Mufica. 

E' il Ritmo prefo in generate una difpofizione di parti 
quantitative aventi fra di loro, e in ordine al tut.o, e alle 
leggi del fenfo una certa conveniente proporzione, per cui 
rendeii bella, e grata ogni cofa . Varie altre dtfn.i_.foui del 
Ritmo poffono vederfi preffo gli Autori citati da Bacchio 
Seniore (13 ) . 

Comprendefi il Ritmo per mezzo di quefti tre fenfi, 
cioe Tat to , Vifta , e Udito, e per mezzo loro s' infinua nell' 
animo noftro, e ne muove gli affetti ( 1 4 ) . 

Al Tatto riducefi il Ritmo medico, che vien definito 
da Galeno (15) effere la proporzione dei polfe', del primo coi 

fiuffeguenti, o come fpiega Giufeppe Struzio , la conformitd 
dei membri di quei tempi, che trovanfe vicendevolmente nel 
polfb.... o la comparazione e proporzione del tempo della di-
latazione al tempo dello ftringimento, affinche la proporzione 

fea , o nella eel erit a , o nella tardanza della dilatazione, e 
dello ftringimento (16) • 

Alia Vifta riducefi il Ritmo del ZBallo, il quale prende 
diverfe denominazioni dalla diverfita dei movimenti e delle 
loro mifure ; e fi definifce effere un movimento compofto 
numerofo, col quale s' imita alcuna cofa , o perfona , o can-

* G g tan-

(13) lntroduft. Art. Mufic. ex VerJ. Marc. Meibomii pag. xl. Quid eft Rhythmus? 
Temporis commenfuratio, fado quodam certo motu. Secundum Phaedrum vero, 
rhythmus eft fyllabarum aliqua ratione inter fe conftitutarum metri particeps pofi-
tio. Secundum Ariftoxenum_: Tempus divifum in unoquoque quod rhythmum fu-
fcipere poteft. Secundum Nicomachum : Temporum ordinata compofitio. Secundum 
Leopihantum : Temporum compofitio per proportionem & commenfum inter fe fpe-
datorum. Secundum Didymum: Certx cujufdam vocis figura. Vox itaque certo 
quodam modo figurata rhythmum efficit. Atque ita [hie] fieri amat aut in verbis 
[didionc] ; aut in cantu; aut etiam in corporis motu. 

(14) Arifl. Quintilianus de Mufica lib i. p. 3 ^ ex verf. Marc. Meibomii. Uni-
verfim igitur rhythmus tribus hifce fenfibus percipitur: Vifu, ut in faltatione; Au-
ditu, ut in cantu; Tadu, ut artenarum pulfus. 

(1 j) Galenus Ui.de diff. pulf. c. 7. Rhythmus, p vS phi, dicitur proportio pul-
fuum , prions cum fubfequentibus. 

(i<$) Ars fphygmica , feu Pulfu. dotlri. lib. 1. cap. IX. p. 14. i J. Rhythmus no
men eft Muficis ufitatum, inde verd ad Medicos delatum eft Rhythmus eft eo
rum, qux in pulfu font temporum ad invicem proportio. Idem Trail. 3. pag. 431.^ 
Cum pulfus rhythmus nihil aliud fit, nifi comparatio & proportio temporis dilata-
tioms ad tempus cor.ftndionis, ut proportio fit vel in celeritate, vel in tardiutc 
dilatationis & conftndioms. 

III tit 
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tando, o tacendo(_7), e in quefta guifa defcritto il Ritmo 
del Ballo comprende ia divifione dell' ifteffo Ballo in tacito, 
e vocale. 

Tre fono i generi del Ballo fecondo Luciano, il quale, 
come avverte Monf Burette ( 1 8 ) , e 1'unico Autore fra' 
Greci, che ne abbia fcritto diffufamente, e per minuto ; e fono 
il Cordace, il Siccino, e V Emmelia inventati , e con tali 
nomi dai Satiri di Bacco indicati (19 ) . L'Emmelia e una 
forte di Ballo Tragico tutto decoro, ed eleganza, tanto lo
dato e infinuato da Piatone ( 2 0 ) , e da molti altri (21) . Il 
Siccino Ballo cosi chiamato dallo fcuotimento del corpo (22), 
praticato da'Satiri con frequenti movimenti buffonefchi (23). 
II Cordace Ballo licenziofo ufato nelle Commedie da perfone 
rifcaldate dal vino ( 2 4 ) , e fecondo il Dalecampio (25) , 

pri-
- I , 1 . 1 1 I . - - -

(17) Jul. C&f. Scaliger. de Comotd. & Tragced. cap. XIV. T. 8. Antiq. Gr&car. 
Groncv. S a i t a t i o . . . . Eft autem motus compofitus, numerofus, cum geftu effingens 
r e m , aut perfonam vel quam canit, vel quam tacet . Ita habes definitionem cum 
divifione & vocalis, & tacitx faltationis > 

(18) Monf. Burette Memorie per fervire alia Iftor. del Ballo degli Antichi trad, 
dal franc, in ital. 

(19) Lucianus de Saltatione pag. mihi 409. Cum itaque tria fint celeberrima-
rum fiiltationum genera , Cordacis & Sicinnidis & Emmelix , Bacchi miniftri Saty
r i his a feipfis inventis, de fe cuique nomen indiderunt. 

(10) Dialog. 7. de legib. juxta verf. G. 1. Vojfii Inft. Poet. lib. x. cap. XVI. §. j . 
x" JVo 5* TS*- ipX-i-riKV 'T('i' "*fc*S' f*J>" *st\n*ctt\0 - fi yt.ii> iro\t(ji,tx.br , nrvppl-^nr , <rj 
*3 ttpHmtAp , ififzihaav, ixxrlp® TO irpintoy n , ml dp^.OT\or brji-hlt orop-ct. Dux ho-
neftarum fiiltationum fpecies funt: una bellica , quam Pyrrichen; altera pacis pro
pria, quam Emmeliam nominarunt. Utrique vero aptum, ac conveniens, impofuit 
nomen. Athenxus lib. 14. cap. 7. Gymnopxdice ( in qua nudi pueri faltabant) affinis 
eft faltationi tragicx , quam ipnihtutr nuncupant. Dalecampius in hunc loc, Nu-
merofam, & modulatam. 

(11) G.J. Vojfius loc cit. Audores , prxter alios, Dionyfius Halicarnaffenfis, 
lucianus de Saltat. & Ariftides orat. XUTK TM -\op%x\iimr. I tem ex Grammaticis 
Pollux lib. IV. cap. XIV. Athenxus lib. 1. Ammonius de vocum different, ac 
Hefychius. Ai quali Autori pojfiamo aogiungere Jul. C&f. Scaliger. Poet. lib. 1. cap. it. 
Jo: Meurfii Orcheflra , five de Jaltationib. veterum . Monf. Burette loc. cit. 

(xx) Athenws loc. cit. Scamon libro primo de inventoribus rerum, ai t , Sicinnin 
didam fuiffe, «V3 rod aeita^m, a corporis fuccuffu. 

(13) Scaliger loc. cit. Siccinis autem d ida , ut aliqii voluere, _ Sicinnio quodam 
Barbara: alii Creienfem, non barbarum, prodidere; ea erat maxime motoria, ge-
fticulatione creberrima & ce'errima, potiflimurn Satyrorum. 

(14) Atheneus ibid. Hyporihematice ei non abfimilis eft Comicx, qipm appel
lant Cordacem: utraque eft jocofa ac ludicra. Lud. CAI. Rodiginus Lett, antiq. lib. i-
cap. 4. Cordacifmus, faltationis eft fpecies turpis indecentifque. 

( i j ) Jacob. Delecampius in Athen. lib. XIV pag. mihi 470. Ruftica & ridictlla 
Saitatio,_ in qua turpiter lumbos & fpinam quatiebant. Frequens in ea trochxus 
e r a t , qui eb contradionem & brevitaCem dignitatem non habet . 

http://yt.ii
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privo di dignita , ruftico, e ridicolo , nel quale vergogno-
famente agitavano i lombi, e la fpina delle rem. Ognuno 
deeli accennati tre Generi aveva vane fpecie fotto di le , e 
ognuna i proprj Ritmi (26) , di alcuno de'quali in appreffo 
avremo occafione di far menzione. Dal Canto, e dal Suono 
delle Tibie, delle Cetre, e d'altri ftrumenti per lo piu ve-
nivano accompagnati i Balli (27 ) . Grande era lo ftudio de 
Greci nell'arte del Ballo ( 2 8 ) , non tanto per 1 ufo del 
Teatro , quanto per ben comporre , e dirigere gli atteggia-
menti del corpo in qualunque azione, e fopra tutto per per-

G g 2 fe-

(16) Oltre i fopraccitati Autori, vedanfi anche Ger. Gio: VoJJio l»ft. Poet. lib. i . 
cap. 9. 16. 18. lib. 3. cap. 14. Ifac. Cafaubono Animadverf. in Athen. lib. 14. cap. 7. 

(17) Hejwdus Scut. Hercul. v. X*j6. 
Toil <T dy\suy Tt&ccXijcu 

TlpdaS tr-iov * Toiaiv <T« "xppol, ita/fopTi' lirovro . 
Tol (ih virtu Xiyvp&v avpiyyap ittrav ao'S'HP 
E ' | dnrttXtir ropbctTM , nrtpi S'i <rq>io*iv Sypvro fiya> 
Ki $* into tpopiiiyyw iv-tyor x0!^*1 iV"/"0'*1"7"* • 
E";'""*s. S" ecub' i-riptoSt vtoi Mptxl^op vir' avkti, 
To'iyt ptir a5 irtutovtis vir' opxudp-p xotl aotSy , 
Totyt pth- au yixciovrts * vir et-iXttT^pi <T autsos 
ripoVS fxtop - irkcap Si irohir S*Xitu Tt X°P°' Tl 

A'yXaiui T' HX0*" 
Mulieres autem venuftate florentes 

Prxibant, quas chori ludentes fequ'ebantur . 
Atque hi quidem canoris tibiis emittebant cantum 
Ex tenero ore, circumque ipfos repercutiebatur fonus 
Illx autem ad modulationem ducebant chorum amabiiem. 
Inde rurfum ex alia parte juvenes comeffabantur ad fiftulam : 
Alii quidem contra ludentes faltatione & cantu, 
Alii autem contra ridentes. ante tibicinem autem finguli 
Prxcedebant, totamque civitatem lxtitix choreaeque 
Voluptatefque tenebant. 

Atheneus lib, 1. cap, 17. & Cafaubon. in eundem , Monf. Burette x. Memoria 
del Ballo degli Antichi. 

(18) Plato de Legib. Dial. VII. pag. mihi 841. Cumque in aliis multis nomi-
nibus bene & fecundum naturam pofitis laudanda antiquitas fit, in hoc quoque 
probanda eft, quod faltationes cundas moderatorum hominum in rebus fecundis 
temperate gaudentium, rede admodum muficeque & fecundum rationem concinni-
tates, quifquis ille fuerit, nominavit: duafque honeftx faltationis conftituit fpecies, 
& belli quidem Pyrrhichen, pacis commode Concinnitatem vocavit. Hxc debet 
legislator figuris quibufdam exponere: cuftos autem quxrere, & inventa cum alia 
mufica conjungerc , atque in folemnibus facrificus diftributa, fingula fmgulis dedica
t e : & itaordinata ftabilire, ut nihil eorum poftea nee in faltu nee in cantu aliter 
fiat, fed in eifdem voluptatibus civitas eadem perfeverans, civefque iidem fimiles 
femper pro viribus permanentes, bene beateque vivant. Plutarchus Sympofiacon VII, 
Q»&fl. 15. 

il 
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fezionare 1' arte del geftire da effi chiamata Chironomia (29), 
tanto all' Oratore neceffaria, e tanto raccomandata da Plato-
ne ( 3 0 ) , da Cicerone ( 3 1 ) , e da Fabio Quintiliano (32); 
e percio ufavano ogni attenzione, perche i Giovani ne foffero 
iftruiti, affinche $' addeftraffero a regolare tutti i loro atteg-
giamenti con decoro e leggiadria (33) . 

A ppartiene ancora al Ballo 1' arte de' Mimi, e Pantomi* 
mi. Mimi appellavanfi coloro, che con gefti, e atteggia-
menti indecenti, e lafcivi fenza parlare imitavano cofe, e 
fatti turpi, cosi chiamati dal Mimo, che fecondo Diomede 
riportato dai Vofiio (34) altro non era, che f imitazione 

in 

(19) Tab. Quinclilian. Inft. Orat. lib. i. cap. XI Chironomia , qux eft 
< ut nomine ipfo declaratur) lex geftus, & ab illis temporibus heroicis orta fit, _& 
a fummis Grxcix viris, & ab ipfo etiam Socrate probata, a Piatone quoque in 
parte civilium pofita virtutum , & a Chryfippb in prxceptis de liberorum educatione 
compofitis non omiffa. 

(30) Plato loc. cit. pag. mihi 833. Sed Gymnaftica rurfus eft duplex, faltatio, 
& ludatio. Saitatio quoque alia mufx verba imitatur, magnificentiam ipfius li-
bertatemque obfervans : alia bonx habitudinis, levitatis & formx turn corporis 
ipfius, turn partium membrorumque ejus gratia, apte fiedit tenditque fingula: ita 
ut fufficienter motus harmonicus diffundatur, confequaturque univerfum faltationis 
ordinem. 

(31) Ad Her. xi. a. 
(31) Fab. Quintilian. loc. cit. Nam Lacedxmonios quidem etiam faltationem 

quamdam, tamquam ad bella quoque utilem, habuiffe inter exercitationes accepi-
mus. Neque id veteribus Romanis dedecori fuit: argumentum eft, facerdotum no
mine ac religione durans ad hoc tempus faltatio; & ilia in tertio Ciceronis de 
Oratore libro verba Crafli, quibus prxcepit, ut orator utatur laterum inclinatio 
ne forti ac virili, non a fcena, & hiftrionibus, fed ab armis, aut etiam a palx-
flra : cujus etiam difciplinx ufus in noftram ufque xtatem fine reprehenfione de-
fcendit. 

(33) Lucianus de Saltatione pag. mihi 406. Lacedxmonii quoque, qui Grxco-
rum prxftantiflimi effe cenfebantur, cum a Caftore & Polluce Caryatiffare perdidi-
ciffent, qux faltationis fpecies a Caryis urbe Laconix duda erat, omnia cum car-
minibus facere foliti funt, adeo ut ad tibiarum quoque modulos & rhythmum, & 
moderatum pedis ingreffum, prxlium committere illi genti mor's fuit. Cicero de 
Orat. lib. 1. Quis neget opus effe Oratori in hoc oratorio motu , ftatuque Rofcii 
geftu & venuliate ? Tamen" nemo fuaf.nt ftudiofis dicendi adolefcentibus* in geftu 
difcendo hiitr.onum more elaborare. Vedafi la 1. Memoria del Ballo di Monf. Buret
te , ove rilevafi in qual pregio foffe da Greci tenuto il Ballo , e con quanta premura 
foffe da fanciulli imparato. 

(34) Ger. Jo: Voffius Inft. Poet. lib. 1. cap. XXIX. §. j . Diomedes lib- 3. Mi-
mus eft fermonis cujuslibet, motiifqu. fine reverentia, vel fadorum turpium cum 
lafcivia, imitatio. A Grxcis ita definitus. M/^.t fet ftipwcrtf 0'm , T«Ve avyM%<f>-
pr-pipa, KM* davyxcipnret vsiphxap • Mmius eft imitatio , qux conceffa, quxque in-
conceffa,_compledeiis. Scaliger lib. t, de poer. cap. X. Mimus eft poema, quodvis 
genus adioais imitans, ita ut ndiculum faciat. 
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in tal guifa di si fatte cofe (35) . Pantomimi poi, come lo 
fteffo nome lo dimoftra, erano quei, che imitavano mdiffe-
rentemente tutte le azioni, non folo le vituperevoli delle Per
fone piii vil i , ma ancora le piu illuftri de' Capitani, degli 
Eroi, e per fino degli Dei ( 3 6 ) , e ficcome Io facevano 
fenz' aprir bocca , e co' foli gelti , co' quali pero rapprefen-
tavano si al vivo Ie cofe, che appena farebbonfi cosiefpreffe 
colle parole , percio dagli antichi quefta parte della Mufica 
fu nominata MZuta (37) -

Cade fotto dell' occhio ancora il Ritmo dell' Architettu-
r a , il quale confifte nella difpofizione delle membra dell' 
Edifizio, in guifa che la loro altezza corrifponda con la lar
ghezza , e la larghezza con la lunghezza, e che in fomma 
tutte te parti abbiano la loro giufta proporzione • dal che 
poi ne nafce il bello, e grato afpetto delle opere chiamato 
Euritimia ( 3 8 ) . Finalmente all'ifteffo fenfo della vifta ridu
cefi il Ritmo dell' Orologio , il quale fara tanto piu perfetto, 
quanto piii regolato fara il di lui movimento. 

Cadono fotto f udito tre forta di Ritmo, che fono 
{'Oratorio, il Poetico, e il Mufeco. Fu data da Dio all'Uo
mo la voce, e la lingua, perche con effa lodar poteffe il 
fuo Creatore e Benefattore, e poteffe comunicando cogli altri 
Uomini efprimere dell' animo fuo i concetti per mezzo delle 
parole (39) . Formanfi quefte di lettere e di fillabe unite infie

me 
(35) Sidonius Apollinaris Carm. XXIII. apud G. J. VoJJium loc. cit. cap, $6. S, 4. 

Claufis faucibus, & loquente geftu. 
Cyprianus de SpeElaculis.... verba manibus expedire . 

(36) Ger. Jo: Vojfius ibid. 9. 3. Pantomimus fie vocabatur, quafi ITCIPTUP (ilptos. 
Omnium imitator. Ut qui non folum res, perfonafque viles, imitaretur; ficut an-
tea de mimis dicebamus: verum, ut nomen indicio eft, omnia prorfus, etiam 
fada Deorum, ac heroum, ducumque gefta. 

(37) CaJJiodorus Variar. lib. 1. Epift. XX. Hanc partem muficx difciplinx , mu-
tam nommavere Majores, fcilicet qux ore claufo manibus loquitur , & quibufdam 
gefticulationibus focit intelligi, quod vix narrante lingua, aut fcripturx textu, 
poffit agnofci. 

(38 De Archit. lib. 1. cap. x. Eurythmia eft venufta fpecies, commodufque is 
compoiitionrbus membrorum afpedus. Hxc efficitur, cum membra operis conve
nient"^ funt altitudinis ad latitudinem , latitudinis ad longitudinem, & ad fummam 
omnia refponde.-int fox fym:netrix. 

($9) S. Jo: Chryfoft. Homil. 14. ad Ephef. Propterea tibi os, & lingua dedit 
Deus, ut Deo ag.is gratias, ut proximum xdifices. Plutarch, de Mufica init. pium 
enim eft, ac prxcipuum hominum hoc ftudium (Mufice), laudes canere Deorum, 
qui fou i.piis articulaum vocem funt largiti. 
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me, e da loro fe ne forma il difcorfo ( 4 0 ) . La varia unio
ne e difpofizione delle fillabe forma ii Ritmo , dal quale 
deriva un certo fuono grato all' orecchio, onde poi ne 
viene che , oltre la forza del difcorfo , effo move e diletta 
per la fonorita t che in effo ritrovafi ( 41 ) . Quindi come 
avverte Fabio Quintiliano (42 ) , ogni ftruttura, mifura, 
e unione di voci e compofta o di Numeri (che fono il 
Ritmo ) o del Metro, cioe d' una certa mifura j e benche 
tutti e due fieno compofti di piedi, evvi nulla di meno fra 
loro quefta differenza, che il Ritmo cofta di fpazio di 
tempi, e il Metro ancora d'ordine, ond'e che il primo alia 
quantita appartiene, e I'altro alia qualita. Cio prefuppofto 
venghiamo ora al Numero, o Ritmo oratorio, di cui ci da 
la definizione Jovita Rapicio ricavata da Cicerone. Egli 
e un modo d' Orazione , dice il lodato autore, che nafce da 
mifti e confufi piedi, e da una conveniente ragione, o pro
porzione de' tempi, de' quali fono compofti (43) . Per la 
qual cofa ebbe a dire f ifteffo Cicerone , che il Poeta s' accofta 
di motto all'Oratore, che e ai numeri alquanto piu legato, 
ma con piu di licenza riguardo alle parole, e nei molti e 
varj generi d' ornare a lui compagno, e quafi uguale (44) , 
Cio non oftante e differente il Numero Oratorio dal Poetico 
in molti modi. II Poetico per tutto viene ferbato: f Orato
rio meno vien praticato nel mezzo, piii nel principio, fin-

go-

(40) Ariftid. Quintilian. de Mufica lib. i. p. 43. ex verf. Marc. Meibomii. 
(41) Plutarch, de Homero pag. mihi 18. Omnis poefis vocibus certo ordine quo

dam compofitis, numero & menfura terminatur. Nam cum levitate_ & facundia 
majeftas conjunda, atque fuavitas , deledando attentionem conciliat, ita fit eadem 
opera, ut non modo iis qux pefcellunt animum, atque voluptate afficiunt, dele-
detur auditor: fed etiam iis qux ad yirtutem conducunt, facile affentiatur. 

(41) lnflit, Orat, Ubi IX. cap. 4. Omnis ftrudura ac dimenfio & copulatio vo
cum conftat aut numeris (numeros pv&putf accipivolo) aut (ifopp, id eft, dimenfio-
ne quadam. Quod etiam fi conftat utrumque pedibus, habet tamen non fimplicem 
differefftiam. Nam rhythmi, id eft, numeri, fpatio temporum conftant: metra etiam 
ordine: ideoque alterum effe quantitatis videtur, alterum qualit.itis. 

(43) Jovita Fapicius ( apud Ger. Jo: Vojfium Inft. Orat. lib. 4. cap. 4. n. II.) 
qui dode & copiose de numero oratorio fcribit, colligit ex Cicerone, eum effe 
modum quendam orationis e permiftis & confufis pedibus, & temporum, quibus 
conftant, apta ratione nafcentem. 

(44) Cicero de Oratore lib. 1. Eft enim finltimus oratori poeta, numeris aftn-
dior paulo, verborum autem licentia liberior , multis vero ornandi generibus fo-
eius, ac pene par. 
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golarmente nel fine . II Poetico e coftante, e fimile a fe fteffo, 
f Oratorio convien fia vario , e diffimile ; talmente che co-
nofciuta la di lui fimiglianza , partorifce noja e difpregio, 
e toglie tutta la fede all' Orazione (45) . 

Dal Ritmo oratorio pafferemo al Poetico, ma prima 
non fara fuor di propofito di ricercare, come fia nata la 
Poefia, di cui il Ritmo e f anima . I primi Uomini, per 
procacciarfi il vitto, o fi efercitarono nell' arte di Pafton , 
o di Agricoltori (46) . Condotti percio da un certo inftinto 
di natura, e mofli dal canto degli Ucqelli, o dal fibilo degli 
Alberi (47 ) , per follevarfi dalla fatica nel coltivar la terra, 

e per 

(4j) Ger. Jo: Voffius Inft. Orat. lib. 4. cap. 4. n. 11. Differunt autem numerus 
Oratorius, & Poe'ticus multifariam. Poe'ticus xqualiter ubique fervatur: at Ora-
torius minus curatur in medio, magis in initio, maxime in fine. Item Poe'ticus 
fui fimilis eft; Oratorium fui diflimilem effe convenit: alioqui- fui fimilitudme 
agnitus , faftidium ac contemtum parit, fidemque abrogat orationi. 

(46, Horatius Epiftol. lib. 1. Ep. 1. ad Auguftum v. 140. 
Agricolx prifci, fortes, parvoque beati 
Condita poft frumenta, levantes tempore fefto 
Corpus, & ipfum animum fpe finis dura ferentem, 
Cum fociis operum, & pueris, & conjuge fida, 
Tellurem porco, Sylvanum lade piabant,_ 
Floribus & vino Genium, memorem brevis xvi . 

Tibullus lib. x. Eleg. 1. v. ft, 
Agricola affiduo primum fatiatus aratro, 

Cantavit certo ruftica verba pede : 
Et fatur arenti primum eft modulatus a vena 

Carmen, ut ornatos diceret ante Deos. 
Agricola & minio fuffufus, Bacche, rubenti 

Primus inexperta duxit ab arte choros. 
Huic datus a pieno memorabile munus ovili 

Dux pecoris hircus, duxerat hircus oves. 
Rure puer verno primum de flore coronam 

Fecit, & antiquis impofuit Laribus. 
Rure etiam teneris curam exhibitura puellis 

Molle gerit tergo lucida vellus ovis. 
Hinc & femineus labor eft, hinc penfa, colufque, 

Fufus & appofito pollice verfat opus. 
Atque aliqua affidue textrix operata, Minervam 

Cantat, & appulfo tela fonant latere. 
Ipfe quoque inter agios interque annenta Cupido 

Natus, & indomitas dicitur inter equas. 
(47) Lucretius lib. 5. v. 1378. 

At liquidas avium voces imitarier ore 
Ante fuit multo, quam lxvia carmina cantu 
Concelebrare homines poffent, aureifque juvare. 
Et Zephyri cava per calamorum fibila primum 
Agrefteis docuere cavas inflare cicutas. 
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e per evitar la noja dell' ozio nel pafcere gli armenti (48) 
prefero ad efprimere i nafcenti amori de' Giovanetti (49) , 0 a 
dar lode ai loro Dei (50) , o ad implorare da effi abbondanza 
nei Raccolti , e profperita nei loro Beltiami, o a celebrare 
le gefta de' loro Antenati, e avvenne loro di profferire alcune 
parole affai piu dell'ufate efprimenti i concetti della mente, 
e gli affetti del cuore , e quefte dapprima accompagnarono 
col canto, pofcia col fuono di piccole canne ( 5 1 ) . Quindi 
offervando , che in tali parole alcune fillabe con piii di for-
ga, e altre con meno, e con maggior celerita proferivanfi, 
e che un certo numero di loro piucche un' altro produceva 
un grato, e piacevol fuono all' orecchio, cominciarono a 
porvi mente e andarle ordinando, e difponendo or in una, 
ed or in un' altra guifa, ed or piu, or meno unendone 
infieme, tantoche a poco a poco fi vennero a formare i 

Pie-

(48) Virgil. Ecloga 11. v. H . 
Mille mex Siculis errant in montibus agnx 
Lac mihi non xftate, novum non frigore defit. 
Canto, qux folitus, fi quando armenta vocabat, 
Amphion Dircxus in Aclxo Aracyntho. 

(49) Idem Eclog. VII. v. 18. 
Alternis igitur contendere verfibus ambo 
Ccepere: alternos Mufx meminiffe volebant. 
Hos Corydon, illos referebat in ordine Thyrfis: 
Nymphx, nofter amor, Libethrides, aut mihi carmen, 
Quale meo Codro, concedite: proxima Phcebi 
Verfibus ille facit, aut, fi non poffumus omnes, 
Hie arguta facra pendebit fiftula pinu. 

(jo) Theocritus Idyll. 16. v. 
AliP TSTO Albs x-sp-iis pbtKH , altp dotSols 
¥'[/,VHP « _ w « Ttsf , vptv&p etyttScSv K\ict ctpSp&v. 
Semper id eft cordi mufis, femperque Poetis, 
Ut divos celebrent, laudes celebrentque virorum. 

(51) Apud Cafp. Bartholinum de Tibiis Veter. lib. 1. cap. 4. Cointius Smyrnsits 
Derelid. lib. <5. 

'AvKoi' Tt, T\iyvpoiaiv apripti (ttppos xa^fioTcic . 
Tibixque ftridulis compadx calamis. 

Theocritus Idyll. 6. 
TI) yap Twit ix.lcta-6- a--jpiyfj.ee 

£K ap-iii TOI •Ku.Kciy.us avhbp iroirvo-S'ip l%ovIt. 
. . . . An unquam fiftukm poffedifti ? 

Non fatis eft tibi culmo, qux tua tibia eft, fibilare. 
Calphurnius Eclog. 8. 

Incipe fi quid habes gracili fub arundine carmen 
Compofitum. Nam te calamos inflare labello 
Pan docuit 

http://a--jpiyfj.ee
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Piedi, e la loro diverfita, e fucceffivamente i Verfi accent* 

Varie fono le opinioni da chi, e dove apprello de CicCi 
fia ftata inventata la Poefia (54) . Cio che e probabihffirno, 
fecondo Donato, come abbiamo veduto altrove, e che il 
Poema Buccolico, fra tutti gli altri, fia il piii antico, inven
tato nel fecolo aureo dagli Uomini , che efercitarono la vita 
paftorale (55) . _ 

Tutta la poefia, dice Plutarco, 6 compofta di^ voci con-
giunte fra fe con ordine certo , di numero , ^S di mifura , Im-

H h pe* 

(%X) Troppo proliffo farei , fe voleffi qui efporre le qualiti, e proprieta delle Lette
re vocali, confonanti, mute, e liquide j abbaftanza ne hanno parlato i Gramatici, t 
quali potranfi confultare, contento di riferire in quefto luogo il fentimento di_ lfaaco 
VoJJio, che in brevi , ma foflanziali termini, ci addita, dopo aver dimoftrato il valor 
delle vocali, qual ufo faeevam i Greci delle Confonanti: dice dunque il citato Voffio 
(de Poemat. Cantu pag. 53.) De confonis literis nihil dicemus, nifi id unum ea
rum dignitatem longe fubfiftere infra dignitatem vocalium , omninoque eos rede 
fenfire, qui exiftimant, prout quxque lingua pluribus abundet vocalibus, tanto earn 
cultiorem effe cenfendam , nee quidquam ornatui & elegantix xque cbeffe, quam 
frequentiam confonarum. Non tamen propterea putandum earn demum pra. ftantilfi-
mam fore linguam, qux tota fe diphthongis aut vocalibus fuerit compofita ; quis 
enim non offendatur, fiquis tam ardis limitibus humanum adftrinxerit fermonem? 
fed vero neminem fore arbitror, qui non libenter admittat illam effe laudatiflimam 
linguam, qux cum varietate conjundam habuerit facilitatem, cum quod uniforme 
lit diu piacere non polfit, & varietas femper afferat deledationem. Hxc ut adfit, 
jungendx funt vocalibus confonantes literx; nee perinde fuerit quxnaro illx fint; 
etiam hie deledus habendus eft, cum ut in vocalibus, ita quoque in confonis Ute
ris alix aliis locum teneant digniorem. Vitandi itaque imprimis funt non Jotacifmi 
tantum, fed & (turptoi, & triyfio], & KaftSantapiol, & infuper pcoTa-iicrpioi. Notum 
eft quantum antiquis Atticis difplicuerint Eui ipidis a-lyfiuTa . Notum quoque quam 
hxc ipfa litera S, & prxterea M, quibus complures Latinx terminantur didiones, 
adeo ingratx vifx fint ipfis quoque Romanis, ut hanc velut fibilantem, illam velut 
mugientem , elidendo terere & expugnere e lingua Latina conati fuerint fxpilfime. 
Sed & in Spartana dialedo, magnifica alias velut majori ex parte Dorica, quam 
odioi'is fuerit R literx fonus, qux in fine omnium pene vocabulorum perfonabat, 
fatis teftantur veteres, & adeo quidem , ut caninum potms quam humanum gens 
ea xmulari fermonem , & hirrire potius crederentur quam loqui. Vedafi fopra cio 
quanto dice it P. Merfennio Qu&ft. in Genef. cap. 4. verf. 11. Articul. 4. pag. I j 6 j . 

(53) Ariftid. Quintilian. de Mufica lib. 1. pag. 43. & feq. ex verf. Marc Mei
bomii. Jul. CeJ. Scaliger. Poet. lib. 1. cap. x. & 4. Cer. Jo: Voffius de Arte Poet. Nat, 
cap. 1. x. & 13. Inft. Poet. lib. 1. cap. x. Oratio Tofcanella. Arte Metrica delle Lett. 
& poteftd loro. 

(54) Ger. Jo: Voffius de Arte Poet. Nat. cap. 13. 
(S$) Donatus in Maronis vita apud Ger. Jo: Voffium Intl. Poet, lib. 3, cap. 8. 

$. }. Vedi fopra alia pag. 84. 85. 
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perocche la maefta , *(_? la foavita unita con la politezza, *C* 
con la facqndia dilettando rende attenti gli afcoltatori; onde 
avviene , che gli animi di effi nel medefimo tempo non folamen
te fentono diletto per quelle cofe , che li dikttano; ma accon* 

fentono facilmente a quelle, che guidano alia virtd (56) . Per 
intendereT ordine, il numero, e la mifura, proprieta fingo-
lari della Poefia, di cui parla Plutarco, egli e d' uopo avere 
una cognizione competente delle lettere , delle fillabe , de* 
piedi , e de' verfi, che formano tutta la Poefia . Noi qui ri-
mettendo il noftro lettore rapporto alle lettere a quanto 
trovafi da varj Autori notato ($7) fopra il loro valore, e 
le loro proprieta, di tutto il reftante ne daremo una fuffi-
ciente notizia , e comincieremo dalle fillabe. Le fillabe altre 
fono lunghe, altre brevi, e altre ancipiti. Siccome poi que
fte formano i piedi, altri de'quali fono compofti di due, 
altri di tre , e altri di quattro , e piu fillabe, come pure 
alcuni di fole lunghe, alcuni altri di fole brevi, ed altri final
mente di lunghe , e di brevi, cosi ne viene da quefta loro 
diverfita nel numero , e nella quantita, la diverfita ancora 
de' piedi fteffi, e il differente lor nome. Quindi e , che fe 
il piede cofti di due fillabe , e quefte brevi, appellafi Pirri-
chio ; fe di due longhe Spondeo, fe di una breve , e di una 
longa Jambo; fe di una longa e d' una breve dicefi Trocheo; 
fe di tre fillabe tutte brevi, chiamafi Tribraco; fe di tre lon
ghe Molcffo; fe di due brevi e una longa Anapefto; fe di 
una longa e due brevi Dattilo; fe di una breve e due longhe 
Bacchic; fe di due longhe, ed una breve Antibacchio j fe di 
una breve fra due longhe Cretico; fe di una longa fra due 
brevi Amfibrachio; fe di quattro fillabe tutte brevi Proceleu-

fematico; fe la prima longa e tre brevi Peone primo; fe la 
feconda longa e tre brevi Peone fecondo; fe la terza longa 
e tre brevi Terzo Peone; fe la quarta longa e tre brevi 
Quarto Peone; fe di due brevi e due longhe fonico minore; 
fe di due longhe e due brevi fonico maggiore; fe di una lon

ga 
• 1 11 1 1 1 II Hi 1 1 1 1 1 In 1 II 1 ' ' 

(j<5i Plutarchus de Homero, traduzione di Grazia Maria Gratii P. i . Op. dt 
Plutar. trad. pag. mihi 15. 

(57) drift. Quintil. loc. cit. Jul. C&f. Scaliger Poet. lib. I. cap. 1. & fei- Ger. 
Jo: Voffius Inft. Poet. lib. 1. cap. 8. 5. 11. 
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ga, due brevi, e una longa Coriambo; fe di una breve, una 
longa, una breve, ed una longa, Diambo; fe di una lon
ga , una breve, una longa , e una breve Dicorio , o Ditw 
cheo ; fe di una breve, due longhe, e una breve Antifpofto; 
fe la prima breve, e tre longhe Epitrito primo; fe la fe
conda , o terza, o quarta breve Epitrito fecondo, terzo, e 
quarto; fe di quattro longhe Difepondeo (58) . Tralafcio di 
far menzione dei piedi di cinque fillabe , perche ,̂  oltre V effe
re di raro ufati, poffono facilmente ai fin qui da noi de
fcritti ridurfi, come pure que'di quattro per fentimento di 
Fabio Quintiliano, e di altri Scrittori (59) , 

La proprieta del Pirrichio e di efprimere la celerita (6"o); 
e Ia lentezza lo Spondeo (61); la virilita ilfambo di fua na-

Hh 1 tura 

(58) S. Auguft. de Mufica. Jul. C&f. Scaliger Poetica. Ger. Jo; Voffius de Art. 
Poet. Inftitut. Poet. Oratio Tofcanella Arte Metrica. Erancifc. Salinas, de Mufica 
lib. 5. 6. & *}. P. Jo: Bapt. Ricciolius Soc Jcf. Profed. Reform, apud quem vide Ca
talog. Au Bar. Hebr. Gr&c. & Latin, qui de Profod. Metrifve fcripferunt. 

(59) Fab. Quinclilian. Inft. Orat. lib. IX. cap. 4. pag. 853. edit. Burman. & J l l . 
edit. Comin. Quidquid enim fupra tres fyllabas habet, id ex pluribus eft pedibus. 
Ifaac Voffius de Poem. Cant. & virib. Rhythmi pag. 7. Reliqui quatuor trifyllabi 
pedes, quamvis non femper commode fuperioribus mifceantur, infignes tamen & 
ipfi habent effedus. Rarius tamen frequentantur, quod impeditam & magis diffici-
lem temporum & plaufuum habeant rationem. Quapropter rari funt, qui iis uti 
fciant. 

(60) lfac Voffius loc cit. pag. j . Pirrichius ut primus ordine, ita dignitate po-
ftremus, cum e duabus brevibus conftet fyllabis , volat potius quam currit. Nullum 
ex eo alicujus momenti conftitui poteft carmen, cum numero & pondeie pene ca-
reat. Aptus duntaxat ad celeres motus exprimendos, cujufmodi erant armati faltus 
Corybantum apud Grxcos, & Saliorum apud Romanos; unde etiam a mobilitate 
didus creditur quafi totus igneus. Arift. Quintilianus de Mufic lib. \.pag.*s*i. Procc-
leufmaticus, qui & Pyrrichius, quod cum in bellicrepis faltationibus, turn in certa
minibus eoutantur. Con lo fteffo nome vien chiamata una certa forte di Ballo da Pla-
ttne commendato. Dial. 7. de Leg. p. mihi 841. Cumque in aliis multis nominibus bene 
& fecundum naturam pofitis laudanda antiquitas fit:, in hoc quoque probanda eft, 
quod faltationes cundas moderatorum hominum in rebus fecundis temperate gau-
dentium, rede admodum muficeque & fecundum rationem concinnitates, quifquis 
ille fuerit ,_nominavit: duafque honeftx faltationis conftituit fpecies, & beili qui
dem Pyrrhichen, p^cis commode Concinnitatem vocavit. Athen. Deipnofoph. lib. 14. 
cap. j & Pyrrhxhe quidem militaris: armati juvenes illam faitant. 

(61) Horatius de Arte Poet. v. 154. 
. . . . . . . . non ita pridem 
Tardior ut paulo, graviorque veniret ad aures, 
Spodxos ftabiles in jura paterna recepit, 
Commodus & patiens 

Gtr. Jo: Voffius Inft. Poet. lib. 3. cap. 7. $. 8. Mora verd, & tarditas, fpondeis 
optime reprxfentatur $.9. Gravitas etiam perfonx fie optime exprimitur . . . 

§, 10. 

L 
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ttira bellicofo, mordace, ed iracondo (62) • la debolezza 
ed effeminatezza il Trocho coif Amfibrachio (63) ; ii Tribra*. 
co Ia vilta e la baflezza (64) ; h dignita , e gravita il Mo-
loffo (6*5); il decoro e virilita V Anapefto (66); la concin-
nita, bellezza, giocondita, e celerita ii Dattilo ( 67 ) ; la 

gra-
— — — * 1 1 1 - • 1 H 1 1 1 • 1 HI . 111 

8. 10. Itidem fpondaici verfus conducunt ad exprimendam audoritatem, & maje-
ftatem perfonx, vel magnitudinem affedus, vel rem inopinatam, magnamque. 
lfac.VofHus loc. cit. Huic (Pyrrichio) contrarius fpondeus, qui e duabus conftat 
longis. Hie pes inceffum habet tardum & mignificum, itaque rebus gravibus, & 
maxime f-cris, vel ipfo atteftante vocabulo , imprimis adhibetur. 

(6x) Idem loc cit. Jambo nullus ufitarior pes, omnibus temporibus & omnibus 
pene gentibus prxcipue frequentatus. Inceffum & percufllonem habet infignem & 
virilem, cum a brevi incipiat & definat in motum gravem. Eft itaque non acer 
tantum & bellicus, fed & mordax, & iracundus, fie didus ab iivur , ideft, •Su-
ftio-Biu , S'-IKPHP , i-tvrap, ut interpretantur Grammatici. Arift. Quintilianus de 
Mufica lib. 1. pag. 38 Didus autem eft Jambus ab jambizin, quod eft nnledicere, 
vel a veneno lie adpellatUS . Horatius^ de Arte Poet. v. 79. 

Archilochum proprio rabies armavit jambo. 
Hunc focci cepere pedem, grandefque cothurni, 
Alternis aptum fermonibus, & populares 
Vincentem ftrepitus, & natum rebus agendis. 

(6}) Fab. Quintilianus Inft. Orat. lib. 9. cap. 4. pag. edit. Burm. 8$tf. & Co-
mln. 513. Licet enim pxonem fequatur Ephorus, inventum a Thrafymaco, pro-
batum ab Ariftotele, dadylumque, ut temperatiores brevibus ac longis: fugiat 
fpondeum & trochxum, alterius tarditate, alterius celeritate damnata: & her^us, 
qui eft idem dadylus, Anftoteli amplior, jambus humanior videatur: trochxum ut 
nimis currentem damnet. eique chordacis nomen imponat, eademque dicant Theo-
dedes ac Theophraftus , fimilia poft eos Halicarnaffeus Dionyfius. Ifac. Voffius loc cit. 
p. 6. Jambo oppofitus trochxus, _ longa incipiens, & in brevem definens'fyllabam. 
Debilem & muliebrem prorfus pes ifte imitatur motum, vehemens in initio, fed 
cito deficiens. Quapropter lenibus & amatoriis affedibus exprimendis eft aptus, 
ti* pag. 8. Amphibrachys trifyllaborum ut ordine, ita quoque dignitate poftreuius, 
longam habet fyllabam inter duas breves. Numeros habet non admodum elegantes, 
quapropter fradum & effeminatum inceffum huic tribuit Dionyfius Halicarnaffenfis. 

(64) Ifac. Voffius loc. cit. pag. 6. Tribrachys, qui totus conftat 6 brevibus fyl-
labis, vilis, humilis, minimeque virilis eft, e quo nihil generofum confici poffit, 
ut monet Dionyfius Halicarnaffenfis. 

(6$) Jul. C&f. Scaliger Poet. lib. 1. cap. 3. Qui omnes longas continet, Moloffun_ 
nominarunt, a natione qux eo obledabatur. Ifac Voffius loc cit. Huic [Tribrach!} 
contrarius moloffus, cum omnes fyllabas. habeat longas, dignitatem habet prxci-
puam. Stabi'em & magnificam pes ifte habet gravitatem, quapropter idem Diony
sus a^a(S>t(l-tKOTtt ilium appellat, velut latis paflibus omnia pervadentem. 

f- (66) Idem loc. cit. Qui fequitur anapxftus, cum a duabus brevibus incipiat, & 
longa terminetur fydaba, imprimis decorus eft, maximeque virilis. Aptus eft hie 
pes rsovendis affedib.is, quare & modis Phrygiis crebro adhibetur. 

(4-j) Idem he. cit. Dadylus eft quidem concinnus, pulcher, & jucundus; an 
vero gravis fit, aut magnificus, de eo merito dubitari poilit: quamvis videam ple-
Tofque fie exiftimaffe, idque eo magis quod herons vocetur hie pes. Verum non 
fatis firmum eft hoc argumeotum, cum id cx eo fadum polfit videri, quod in he-

101-
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gravita, e maefta il Bacchio col Cretin 058). Le pro
prieta dei Quadrifiillabi poffono facilmente nlevarfi dai Bil-
fillabi, effendo, come fi e detto, di quefti compofti (5p) . 

Dilla varia unione e difpofizione de' Piedi, 1 tempi de 
quali fra di loro hanno una certa ragione o proporzione, 
che conftituifce il Ritmo Poetico, fi formano 1 Verfi, 1 quail 
dagli Autori, dalla Materia, dagli Strumenti, dai Piedi pre* 
dominavti, dal numero delle Sillabe, o dei Piedi, e dalla va
rieta delle fpecie ricevono la loro denominazione, e te loro 
proprieta (70) . 

Fra le molte, e varie fpecie di Verfi , i piu fovente 
tlfati fono il Giambieo, il Trocaico o Saffico, il Dattilico, 
1' Anapeftico , ii Moloffico, il Coriambico , il fonico, il P/>-
richico, fo Spondaico, il Peonico, I'Eolico, if GUconico, 
f Afclepiadeo , 1' Evicorambico , V Epiconio , il Fefeennino , 
1' Efeametro, e il Pentametro ( 7 1 ) -

Efpo-
roico carmine prxcipuum polfideat locum. Nam fi ex folis fpondeis fiant hexame-
t r i , prorfus invenufti fint, nimioque laborant pondere. Adhibentur itaque dady-
l i , ut teretes, volubiles, magifque fonori fiant. Adhibendus tamen deledus; nam 
fi verfus ex foKs fiant dadylis, unumque in fine tantum habe'ant fpondeum , om
nino erunt faltatorii, feu potius tt)ilwTiw\ , cujufmodi aliquot lunt apud Homerum, 
& plures, nifi fallor, apud Virgilium. Magnam fane in cantu pes ifte prx fe fert 
hilaritatem, quod gravitati non ufouequaque convemre videiur. Nee tamen eft re-
miffus aut effeminatus, quemadmodum trochxus , qui ftatirn frangitur & deficit; 
hie quippe bis refilit, & magis xquales habet numeros, cum totidetn, in elatione 
ac pofitione podideat tempora . Cicerone pero vuole che il Dattilo fia npl numero dei 
piedi eroici lib. 3. de Orat. Quaie primum ad heroum nos DadyiPSc Anapxfti & 
Spondei pedem invitat. e Ger. Gio: VoJJio che efprima anche la celerhd lnfl. Poet, 
lib. 3. cap. 7. .. 7. Dadylis multis utemur ad defcribendam celeritatem. Ut in 
curfu equi incitato. Virgil. 8. JEhe. v. 591.. 

Quadrupedante putrem fonitu quatit ungula campum. 
(<S8> Ifac, Voffius loc. cit. pag. 7. Bacchius, qui incipit a brevi, & terminatur 

duabus longis, graven. & cum majefta e conjundum habet inci-ffum . Frequens eft 
hie pes in Bacchicis & dithyrambicis carminibus, multum enim roboris habet in 
moyendis magnis affsdibus. Cicero de Orat. lib. 3 1 inde ille licentior & 
divitior fluxit dit hyrambus; cujus membri & pede*, ut ait idem (Theophraftus ) , 
funt 1. omni locup'eti oratione diffufa./«/. C&f. Scaliger Poet. lib. 1. cap. 13. pag. 39. 
Quartus Creticus ab Jovis incunabuhs, cujus ipfe erit filius. Nomen eadem ra
tione qua Dadylus: pede enim Amphimacro conficiebamr. inde apud eundem lib. x. 
caf. xx. Ifac. Voffius ubi fupra. Creticus, qui bre.em h-bet fyilabam inter du>.s lon
gas, & ipfe quoque motum habet gravem, eftque hie pes non ignobilis, prxfertim 
u commodam fortntur fhtionem. 

(69) Vedi Annotaz. (jj) pag. 143. 
(70! Jul. C&f. Scaliger Poet. lib. x. cap. 5. fy 6. P. Jo: Sapt. Ricciolius Profod, 

Reform. T. 1. P. 7. cap. 1. * * ' 
(71) Vedi Annot, (jSj pag, 143. 

h. 
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Efpofta fin qui Ia materia della Poefia, reftaci ora a 

trattare, come faremo in appreffo, della fteffa Poefia , ficcome 
il compofto di tale materia, avvertendo pero prima, che 
ogni Poema da principio era compofto d' una fola fpezie di 
Verfi , onde fu detto Monocolo, e folamente in progreffo vi 
s' introduffero altre fpecie (72) . 

Definifcono la Poefia, o fia Poema (73) , prefa largamen-
te , effere un* Orazione nobile , o fea generofa , le di cui parti 
fono infieme legate, che manifefta la mente di chi parla con 
parole brevi, foavi, mifeurate, o fia modulate, Prefa ftretta-
xnente , non folo Ariftotele, ma ancora Poffidonio ce la 
defcrivono per una finzione fignificativa, che abbraccia V imi
tazione delle cofe divine e umane, e fecondo Diomede, uns 
compofta metrica ftruttura di finta, o vera narrazione con con-
veniente Ritmo e piede, all' utilita e al diletto adattata (74) . 
Particolar officio del Poeta e f imitare, e il fingere. Quindi 
e che Plutaico chiamo la Poetica Arte imitatrice corrifpon
dente alia Pittura, foggiungendovi quel celebre detto ram-

men-

(71 Ger. Jo: Voffius Inllit. Poet. lib. 3. cap. XIV. S. 14. 1$. Ac primitus quidem 
uniufmodi erat metrum: velut totum Glyconiuni, Afclepiadeum, aut Sapphicum. 
Huiufmodi carmen dixere ptopoxioXop, five uniforme Poftea verfus mifceri eoe-
perunt, quia varietate ilia aures magis demulcerentur. Itaque a rpopit, five verfu 
eo , poit quem ad pimum genus verfuum rediretur, carmen 5~i*wtov, TpUokov, 
vel TtTpaxaXop , dixere. 

(?$) idem de Arte Poet. Hat. cap. IV. $. 1. Different autem poema, poefis, & 
poetica; quod poema proprie fit materia, five opus; utcomcedia, _£neis; poefis fit 
operatio, feu adio, qua poema contexitur.- poe'sice vero fit habitus ipfe prxcepta 
ad pocfin difponens. Sed licet natura fua fie diftent: nee poema unquam pro poefi 
fumatur : non raro tamen poefis legitur pro poemafe. Quomodo Tuliius in Tufcu-
lanis lib. V. ait: Homeri poefin v id em us: & in iifdem lib. VI. Anacreontis tota 
poefis eft amatoria . Aiiter, quam nos, diftinguit Nonius Marcellus, giammaticus 
pleraque non indiligens. Cujus judicio, Poefis, & poema hanc h'bent diftanriam. 
Poefis eft textus fcriptorum. Poema invenrio parva , qux paucis verbis expeditur. 

(74) Idem loc cit. §. 1. Laxe ufus Svidas ( in eVc_-a</*), cui & Tzpspiirn pCdx 
•jto'wais iironroiict istp. Epopxia eft carens fibula poefis. Ac fimiliter Rabbini ufur-
pant, juxta quos Poefis eft oratio nobilis, (vel generofa) cujus partes font 
colligatx, menrem loquentis manifeftans verbis brevibus, foavibus, libratis, five 
i^ptiTpois, Modulatis Prefse verd non Ariftoteies mod. accepit: fed Pofido-
nius etiam apud Laertium (in Zenone), cui itolnsis in anyMPTixoi volnptu plp-io-iy 
nrtpU*/pv SHM xj upSpwiniw . Significativum figmentum, divinarum humanarumque 
rerum imitationem compledens. Ubi interpres pariim commode trowpta vertit poe
ma, cum laxa notione fumatur pro opere, vel figmento. Diomedi (lib. 3.) Poe'ti-
ce definitur, fidx, vcrxve narrations congruenti rhythmo, vel pede, compofita 
metrica ftrudura, ad utilitatem voluptatemque accommodata. 
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mentato ancor da Orazio, e che ora e in bocca d'ogni uno, 
cioe, che la Poefia e una Pittura che parla, e per 1' oppofito 
la Pittura una Poefia che tace ( 7 5 ) . II fingepe, o fia la 
Favola e 1' altro officio della Poefia , che, come dice Orazio, 
vien praticato dal Poeta a fine di dilettare ( 7 6 ) . Non dee 
pero il Poeta favoleggiare a fuo capriccio, come avverte 
f ifteffo Orazio, ma conviene, fecondo ancora Scaligero, 
ehe le cofe favolofe con tal avvedimento, e con tal arte 
vefta , e adorni, cosi che s' affomiglino piu che fia poffibile 
al vero, affinche non folo ditettino, ma ancora iftruifcano, 
e muovano gli affetti ( 7 7 ) . 

Varj fono i generi della Poefia, de'quali ogni uno ha 
il fuo proprio diftintivo carattere, come abbiamo detto dei 
Verfi . Cosi e proprio del Melico o Lirico la Soavita ; deli' 
Epico la gravita; del Succolico la femplicita; dell' Elegiaco 
la mollezza; del Comico lo fcherzo; del Tragico il fingolar 
movimento degli affetti; della Satira la mordacita; e delL* 
Epigramma V acutezza (78) . 

Ommeffi gli altri, de'quali lafcieremo tutto il penfiero 
agli ftudiofi di Poefia di procacciarfene la piena notizia preffo 
del Vofiio ( 7 9 ) , e d' altri Autori, che ne hanno copiofa-
mente trattato, con la fcorta di Proclo, del folo Melico 
faremo parole, come avente piii d' ogni altro. attinenza, e 
xapporto alia Mufica. 

La Poefia Melica, che per la fua foavita, e dolcezza 
trae 

(75) De Arte Poet. v. 361. Ut pidura, poefis erit quefto argomento vien 
trattato con grande efattezza, e dottrina del celebre Ab. du Bos nella fua opera intitol. 
Reflexions critiques fur la Poefie & fur la Peinture. 

(*]6) Plutarchus de Audiend. Poetis. Magis quoque adhuc cautum eum redde-
mus, fi fimul atque eum ad poemata applicamus, ipfam poeticam ei defcribamus: 
artem nimirum earn effe imitatricem, pingendique arti quafi ex altera parte refpon-
dentem. Neque id modo auditum habeat omnium fermonem tritum, quo loquentis 
pidurx nomine poefis, pidura tacentis poefis afficitur. 

(77) Horatius loc cit. v. 338. 
Fida voluntatis caufa fint proxirna veris, 
Nee quodcumque volet, pofcat fibi fabula credi. 

Jul. C&f. Scaliger Poet. lib. 3. cap. XCVU. pag. 145. Res autem ipfx ita de-
ducendx difponendxque font; ut quamproxime accedant ad veritatem. neque enim 
eo tantum fpedandum eft , ut fpedatores vel admirentur vel percellantur: id quod 
iEfchylim faditaffe ajunt Critici : fed & docendi & movendi, & deledandi. 

(78) Ariftot. Poetica. Jul. C&f. Scaliger. Poetica. Ger. Jo: Voffius lnflit. Poet. 
(79) Inft. Poet. lib. 3. cap. 1. 



2 4 § Differtazione Seconda, 
trae la denominazione dal Mele (80) , dividefi per avvifo 
dello fteffo Proclo in quefti quattro generi di Poemi , cioe 
in quelli che hanno rapporto unicamente agli Dei ; in quelli 
che lo hanno agli Uomini foli; in quelli che rifguatdano 
gli uni, e gli altri; e in quelli finalmente che fi riferifcono 
a cofe fortuite , e accidental . Ognuno di quefti generi ha 
fotto di fe te fue fpecie particolari dal lodato Proclo indi
cate , e fono del primo genere I' Inno, il Profodio, il Dl. 
tirambo , il Peano, il Nomo , I'Adonidia, il Jobacco, e 1' I por. 
che ma. L' Inno e un Poema, con cui invocavano, e lodava-
no gli Dei col fuono della Cetra (81) . II Profodio Poema 
folito cantarfi col Flauto nell' accoftarfi agli Altari, o ai 
Tempi (82 ) . Ii Ditirambo Poema veemente, e furiofo ecci-
taro dal caldo del vino ne' conviti, e cantato in lode di 
Bacco coll' accompagnamento del ballo ( 8 3 ) . II Peano forta 
$ Inno cantato in lode d'Apolline, per aver uccifo il Drago 

Pi-

(80) Ger. Jo: Voffius loc. cit. cap. 11. §. i . Ad primum quod _attinet,_ melici vocan-
tur, quia [lihos canerent: huic vero non tam nomen a dulcedine mellis, quod Grx
cis ft̂ Ki dicitur; quam quia HS ' \ ° J idem fit ac carmen; & ut carmen ad odas, fie 
(itKos quoque ad carmen lyricum reftringitur, ob fingularem venuftatem. Proclus 
apud Photium Biblioth. Cod. 139. apud Voff. loc. cit. cap. 13. S. 3. Melici carminis multa 
effe genera dicunt, variafque divifiores. Quxdam enim referuntur ad Deos, quxdam 
ad homines , quxdam ad Deos & homines, quxdam ad fortuitos rerum eventus. 

181) Voffius loc cit. cap. 13. $. 4. Hymnus eft t*$*) «*3ew. Carmen in Deum, 
ut etiam ait Menander Rhetor l.b. 1. cap. 1. item Sophoclis Scholiaftes. Eum ex-
cogitaffe creditur Stefichorus Himerxtis; ut eft apud Clementem ( Alexandr.) lib. 1. 
2T/K.;_. Apud Eufeb. lib. 1. Prxparat. Evangeiicx. dicitur ex Phcenicum Theolo-
gia, primam Sidonem reperiffe hymros. A'lnS 5 tropTit ylvttat 2t̂ s>V * » *«$' vvtp-
fio\ni ivtpeerl*' nrpcoTn i/p-vov cpSiii tup-. A Ponto generata Sido: qux, quadam vocis 
excellentia, prima reperit n-orem carn.ine pangendi hyu num. 

(81) idem loc cit. tlpofffS'm canebatur 'd tibias, ciim ad aras, aut templa, 
accederent. Itaque deducunt veteres ipfi «TO T J rpo-riivM [Ad i r e ] , ut Didymus 
[ In Etymologico magno ] Hefychius, Svidas, alii &c, 

(83) Horatius Carm. lib. 4. Od. 1. v. 7. 
Fervet, immenfufque ruit profundo 

Pindarus ore 
Laurea donandus Apollinari, 
Seu per audaceis nova dichyrambos 
Verba devolvit, numerifque fertur 

Lege folutis. 
Antonius Manclnellus in hunc loc. [Dithyrambos J metri genus eft in Bacchi hono-
rem, ceteris rhythmis vehementius, propterea audaces ait Proclus in Chrejlomathi* 
apud Cer. Jo*. Voffium lib. 3 cap. 16. $. 5. Videtur dithyrambus in rufticis lufibus 
inter pocula, & hilaritates, effe inventus Eft verb dithyrambus incitatus, & 
muitum furoris cum faltatione oftendens, atque ad ciendos affedus comparatus; u> 
primis eos, qui huic deo conveniunt. Hinc & i'i^vpxptfiw, pro furere. 
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Pitone. Di due forta erano i Peani preffo gli Antichi; uno 
cantavafi da loro fu'1 cominciar della guerra in lode di 
Marte, e 1'altro in lode di Apollo dopo la vittoria (84). 
II Nomo cosi chiamato,: quafi una certa norma, e regola dl 
cantare in lode di Apollo (85) . L' Adonidia fi cantava in 
onore di Adone, tal' e' 1* Oda trigefima di Anacreonte in 
morte di Adone (86). II Jobacco cantavafi nelle fefte, e ft-
grificj di Bacco, ripetendo la Sillaba io , io, io, e il nome 
Bacco, Bacco, Bacco, ( 8 7 ) . L'Iporchema Poema cantato col 
Ballo al fuono della Lira (88) . 

I i Al 
(84) Conrad. Gefnerus Onomaftic Paean, WMXP , Hymnus in laudem Apolhnij, 

ficut Dithyrambus in laudem Bacchi Interfedo enim Pyihone , laudibus & 
carm'mibus laudatus fuit, qux PxTias dixerunt Virgil. 6. iPneid. v. £57. Lxtum-
tjuc choro pxana canentes. Orphei Hymn. Apdlinis v. 1. £'*>.« (tctnetp Tlcuae 
•s-rvoKTors _>o7/?e Avxdpiu. Veni beate Pxan, avium occifoi , Phxte Lycoreu. W -
das pag. mibi lit), exauttices. Pxanes duo fuerunt.: bellicu., cum incipiebant, qui 
-ante pngnam canebatur: & alter, cum viciffent. Duos pxar.es cecinerunt veterei: 
antebellum Marti, poft bellum Apollini. 

(85) Ger. Jo: Voffius loc. cit. Nff_0ir vocatur, velut norma quxdam, & lex canen
di. Profluxit a pxane: fed in eo abit, quod hie canatur ad averrucandum malum: 
ropios fimpliciter ad laudandum Apollinem. Macrobius Satumal. lib. 1. cap. 17. 
N5/_io. A'iroKhavci cognominavenint non ex officio paftoralf, & fabula, per quam 
fingltur Adn.eti reg s pecora paviffe •, fed quia fol pafcit omnia qux. terra progene-
rat , unde -non unius generis fed omnium pecorum paftor canitur. 

(861 Vofl. loc cit. Referebantur in honorem Adonidis. Uti ode XXX- Anacreon-
tis , qux in mortem Adonidis . Evvi anche un' Inno in onore dello fteffo Adone, che 
•va fra gl' Inni attribuiti ad Orfeo. Jul. C&f. Scaliger Poet. lib. 1. cap. 4. pag. 9. 
dopo d'aver parlato dei Canti Poetici Paftorali in univerfale e in particolare , dice: 
Haud Tf'fie: huic abfimilis, quem Adonima, & Adoniafmon , & Adoniaa'den.voca-
fcant apud iEgyptios in Adonidis memoriam, cujus fabula nota eft, & confuetudo, 
turn ex Theocriti poematiis, turn ex aliorum monumentis, 

(87! Voff. ubi fupra. Iobacchus canebatur in feftis, & facrificiis Bacchi, inge-
minando io, io,' io: item Eacche, Bacche. Bacche: unde & nomen: (jrcap.XVll. 
4. 3. Ex Latinis de carmine hoc (Ithyphallico) fie Terentianus Maurus. 

Ithyphallica porrd dicarunt Mufici poetx ; 
Qui ludicra carmina Baccho 
Verfibus petulcis, 
Graio cum cortice phallo, 
Tres dabant trochxos, 
Ut nomine fit fonus ipfo; 
Bacche, Bacche, Bacche. 

(88) Idem m cit. cap. xui. «. 4. Hyporchema cum faltationc camabatur: 
ut eft apud Athenxum lib. XIV. Hujufmodi & Pindarus fcripfit. Canebatur illud 
ad lyram, non ad tibiam. Athen&us loc cit, cap. 6 poetx feinptr ingenuis 
faltationum modos prxftituerunt, figuras depingentes, qux cantionum effent notx, 
diligcnter id prxfenbentes quod virile ac generofom effet, quantobrem & hyp_r-
chemata ilia nuncuparunt. Dalecampius in hunc loc. Quafi fubfuitationes, quod fub 
numeris & cantionibus poetarum faltarent. 

» 
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Al fecondo genere appartengono quefte fpecie di Poc 
m i , cioe gli Encomj in commendazione delle azioni virtuo-
fe , e de'fatti egregj (89). Gli Epinicii in lode de'Vincitori 
ne' Giuochi (00) . Gli Scolii ufati ne' conviti in onore degli 
Uomini illuftri ( 9 1 ) , Gli Amatorii in lode de'Giovanetti, 
e delle Fanciulle (91) . Gl' Imenei nelle Nozze (93) . I SUM 
forte di Poefia alquanto mordace, e fatirica (94 ) . Finalmen
te gli Epicedj , e i Treni ne'Funerali dei Defunti (95) . 

Le fpecie del terzo genere, che comprende gli Dei, e 
gli Uomini fono i Partenii, e Dafnitici, cosi detti, perche 
cantavanfi dai Cori delle Vergini (96) , Gli Ofeoforj, Poemi, 

co' 
• . , . . . - 1 1 . 1 . . 1 1 . . 1 . » 

(89) Idem Voffius loc cit. 5. j . Hxc genera refert Proclus in Chreftomathia. 
Encomia qux dicantur, fatis eft apertum vel e nomine ipfo. Primo enim hxc ap-
pellatio orta eft, cum h ncc(iceis [ In vicis ] , audientibus tribulibus, alicujus laudes 
referrentur, fie ut longiiis procederet oratio. 

(90) Idem'loc. cit. Epiniciis, ficut vox indicat, laudem vidoris celebrabant: ut 
funt Pindarica omnia: quod fatis oftendunt tituli, Olympionicx, Nemeonicx, »c 
cxteri. Athen. Dipnofoph. lib. 9. cap. $.. Ariftophanes in Ciconiis: 

. Attagen foaviffimx carnis in Epiniciis coquendus. 
Dalecampius in hunc loc. i-ririxlu: triumphales epulx : celebritas pro pada vidoria. 

.(91) Jul- C&f. Scaliger- Poet. lib. 1. cap. 44. Canebantur Scolia inco'nviviis, ficut 
alibi diximuSjiri quibus poculum circumlatum d£hs appellabatur, quod non liceret 

•abfque cantu vel propinare. vel excipere: ejus meminit Tryphon grammaticus, iV 
tpopb*eri*i*is. Voffius loc. cit, O**<.O"KIA fie effe dida, quia fenfuum inftrumentis jam 
prceoccupatis, atque auditoribus vino exfolutis, fumere barbitum foleant, fefeque 
ad canendum a-vyx.ihr'iijdxi [fie legendum ] hoc eft, incurvare . Vide Athen. lib. 10. 
Cafauboiium in Ath&n&um lib. 1 j . cap. 14- I J. Platan, in Gorgia. Giraldum de Poet. 
Hiftor. Dial. t. p. 31. 31. 

(91) Voffius loc cit, E'/jaiTfxa, vel puerorum, vel virginum laudes; continebant. 
(93) Statius I. 1. Sylv. ult. v. 87. 

Et veftros Hymenxon ante poftes 
Feftis cantibus ipfa perfonabo. 

-Vofftus loc: cit. Hymenxus in nuptiis_ canebatur. Prxterea carmen triplex erat, 
TE.'irtSx'xdptiop a juvenibus, & virginibus canebatur, fponfo , fponsaque thalamum 
ingieftis. Quo tempore etiam nuces fpargebantur. Cauffam adducit, prxter alios, 
Muretus ad Catulli carmen nuptiale: quod perperam vocant Epithalamium, cum 
potius fit Hymenxus: ut liquet ex iis, qux diximus. At xxTaxoipnto-ts dicebatuf, 
cum cubitum iretur: t'yiptris, cum fponfus, fponfaque forgerent. 

(94) Voffius eod. loc Silli convicia , & irrifiones compledebantur. Sed de hoc 
fatis adum, cum de fatyrica poefi ageremus lib. 3, cap. 9. §. t. 

(95) Id. loc cit. Threnus, &. Epicedium funt in mortuum : fed epicedium, 
pofito cadavere in concelebratione funeris recitabatur: threnus nulli tempori adftrin-
gitur . Vide Jul. C&f. Scaligeri Poetic cap. JO. 

(96) Id. loc. cit. $. 6. Parthenia canebantur a choris virginum. Quod & no
men indicat, & Ariftophanis fcholiaftes in Aves: trupSivHa inquit, <* t" ndph-nx 
h$ov Parthenia , qux virgines canebant. His ex eo nomen, quia in Bceotia nono 
quoque anno in ApoIIinis fanum a facerdotibus ^aq-pcu, hoc eft, lauri, inferrentur: 
ac xppis -rap^tpup, hoc eft chorus virgineus hymnum ilium parihenium cantaret. 
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co* quali due Giovani d'Atene in abito, e abbigliamento fe-
miniie, portando un tralcio di Vite carico d" Uve mature , 
cominciavano la Fefta (97). E gli Eutici, coi quali pregava-
no gli Dei di qualche grazia (98). 

Finalmente fotto il quarto e ultimo genere, che rifguar
da le cofe accidentali, fi comprendono i Poemi Pragmatici % 
che contengono le gefta d' alcuni; tali fono varie Odi di 
Orazio {99). Gli Emporici, che trattano di Pellegrinaggi, 
e di Mercatura (100). Gli Apoftolici, che fcrivonfi in gra
zia di chi fi fpedifce, e fi raccomanda ad altri (101) . I 
Gnomologici, che contengono avvifi intorno ai coftumi (102).. 
I Georgici, che rifguardano fe cofe di campagna , e le lodi 
della Villa, e dell'Agricoltura (103) . Gli Epiftalici, coi 
quali s' incarica f efecuzione di qualche comandamen-
to ( 1 0 4 ) . 

Ufarono inoltre i Greci per ogni Arte alcune particolari 
poetiche Cantilene. Per li Mieiitori, per li Mugnai, per li 
Tornai, li Bagnajuoli, le Teftitrici, Ie Balie, i Tintori, i 
Pafticcieri, per li Tagliatori Zdi legna, per li Nocchieri, per 

li Ii a 
(97) Loc. cit, 0<7-x<W*« [pro quo alii fcribunt, M'xopopnui ] erant carmina, in 

quibus adolefcentes duo Athenis, muliebri cultu, ofjt.. , five palmitem uvis matu-
ris refertum geftantes [unde & carmini nomen] feftum aufpicarentur. De his 
quoque Proclus rem plenius enarrat.. 

(98) Id. he cit. EiVlixa, five precatoria, vel votiva, erant carmina, quibus 
Deum aliquid rogarent. Quemadmodum ni-TivxTixit contra erant, quibus aliquid 
imprecarentur - Vide Rhodiginum Led. Antiq. lib. VII. cap. V. 

(9H) id. ut fapra 5. 8. TLp-typcecTi-ai, inquit, qux res geftas aliquorum conti-
net. Hujufmodi complures funt odx apud Horatium. 

(ioo) Loc cit. E'pt-ropix.d funt, ubi peregrinatio, ac negotiatio fe oftendit. 
Intellige vero peregrinationes hominum. Nam qux Divum creduntur, ad hymnos 
pertinent: ut Ulx ApoIIinis ad Delios, &Milefios; Dianx apud Argivos. Cujufmo-
di hymnos Bacchylides reliquit: ut eft apud Menandrum lib. i. cap. 4. de Genere 
demonftrativo. 

(101) Id. qui fupra. AWoJuxa" dicuntur, qux fcribuntur in gratiam ejus, quem 
dimittimus, & alteri commendamus. Cujufmodi argumentum etiam in epigramma-
tis videas: ut quibufdam amatoriis in A'pSoKoylxc &c. 

(101) Loc. cit. Tpaftoxoymci continent tt-tpot'maip, five admonitionem de mori
bus apud Horatium multx funt Odx irupatirtTtxM. 

(103) Id ut fupra.TtupyiKd loquuntur de agri fitu, & habitu. Neutiquam ve
ro hue pertinent Hefiodi, vel Maronis ytupyixd.. Sed odx, qux ruris, vel agricul-
turx laudationem continent; ut Horatii fecunda libro Epodon. 

(104) Vojfius loc cit. E'oris-cehTix* vocantur, qux dantur alicui ad obeunda man-
cenfe A t q U C e* §enera> qu* Proclus in Chreftomathia apud Photmm re-

if* Ml 
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li Pafiori,- e per ie Donne che piangevano, e lodavano i 
Morti ( 1 0 5 ) . 

Dal Ritmo poet ico, di dui abbiarho fin qui t rat tato, 
faremo ora paffaggio al Mafico , che poffiamo confiderare e 
nel Canto , e nei Suono, e nell' unione d 'amendue. Per 
Canto noi qui non intendiamo che il folo Canto Mufico, 
che con ia voce umana vien fbrmato , e che fcorre per in
tervalli Mufici, de' quali vien compofta la noftra Melo
dia ( 1 0 6 ) . II C a n t o , come notano lfacco Voffio ( 1 0 7 ) , e 
Giambattifta Doni ( 1 0 8 ) , fia pur elegante, e grato quanto 
fi voglia, ogniqualvolta pero non fia a qualche legge di 
Ritmo, o Metro legato, ftantecche, come afferifce Ariftote-
Ie , 1'Uomo-naturalmente fi diletta del Suono, o fia Canto * 
e dtl Metro ( 1 0 9 ) , non fara che un Canto Vano , e privo 
d' ogni forza . 

Da cinque in fei fecoli, da che e ftata introdotta nella 
noftra Mufica tanta- diverfita di Figure, fembra che T arte 
Metrica , e Ritmica debba effer giunta ad una fingolar per
fezione , percb£ con la varieta di tali Figure abbiamo tanti 
mezzi per efprimere qualiifia forta di Ritmo e di Metro. In 
fatti ha la Mufica le Longhe, e le Brevi, vocaboli , ehe v'e. 
luogo a credere certamente abbia prefo dalla Poefia ( n o ) . 

La 
(105) Alhen&us Deipnofoph. lib. XIV. cap. 3. Cafaubonus in ead. he. • 
(106) Vedi T. 1. Stor. della Mufica Differt. 1. pag. 175. 
(107) Ifaac. Voffius de Poem. Cant. & Virib. Rhyth, Prxfat. Quippe cum Otn-

nls cantus aut harmonia quantumvis elegans, fi •& verborum inteliedus & motus 
abfint aliquid fignificantes, nihil nifi inanem continet fonum. 

(108) Gio: Butt. Doni in v.irj luoghi deUe fue Opere, ma fingolarmente nel Difcor
fo della Ritmopeja de' verfi latini pag. 103. 1,04, T. X quello che diciimo Aria. 
in volgare. non bene ii poffa efprimere con una fola parola ne in Greco, ne in La
tino: lerche abbraccia due cofe, cioe quello, che i Greci dicono Me los, i Latini 
Modos, e il Ritmo cosi detto da' Greci, che i Latini chiamano Numeros.- ed e 
•vera-Rente parte piu principale de;l'Aria, chenon e il Meios, come nella pittura 
il difegno predomina al coiorao ; e percio da Mariiano Capella con dottrina de* 
Pitagorici vien rifcrito alia parte mafcuiina, come il Melos alia feminile. 

(109) Ariftoteles Problem. Seil. 19. ». 38. Sed enim numeri propterea mukent,. 
quia ratum, ordinatumque computanai numerum habent, moventque nos pro fo*. 
xqu'bili.ferie ordinate. Motus enim fairiiliarior naturx eft ordinatus, quam inor-
dinatus: itaque fecundum naturam hie magis effe probatur, Argumentum, quod cum 
ordnite & laboramus, &bibin_us, & comedimus, naturam, virefque noftras&fer-
vamus, '& augemus. Contri, inordinate cum agimus, depravamus naturam, at
que de fuo ftatu dimovemus: morbos enim naturalis. ordinis corporum effe motto-
lies nuilum dubium eft. 

ilioj Vedi nel 1, Tomo della prefente Storia Differt. %, p. » i j . 
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Figure Maggiori, e Minori della Mufica, con i loro rifpettivi Tempi. 

Semlfufea. 

Fuffea. 

Setnicroma. 

Croma. 

Semiminima 

Minima. 

Semibreve, 
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2.4 Differtazione Seconda. 

I 

Greci la Battuta, ma non abbiamo pero alcun' indizio, che 
aveffero tanta varieta di Tempi, come abbiamo nella noftra 
Mufica . Qualche forta di Tempi fa d' uopo che effi aveffero 
corrifpondenti in generate ai noftri, come fono il Tempo 
Duplo , ii Triplo o Sefequialtero , e il Sefquiterzo C114), ma 
non gia tanti altri Tempi dai Mufici dei fecoli XI I . XIII. 
XIV. e XV. praticati (115). A noftri giorni, fuori della 
Maffima, Longa, figure per una parte di maggior valore, 
e della Semicroma, Fufeea , e Semifufea per 1' altra parte di 
minor valore, tutte le medie, che fono la Breve * Semibre-
ve. Minima, Semiminima, e Croma, hanno ciafcheduna il 
proprio particolar Tempo, di cui fono principal Figura. 

I Greci, cosi pure i Latini, oltre il diverfo valore delle 
Sillabe, hanno varj Accenti, i principali fono Acuto, Gra
ve , e Circonfiejfo. L'Acuto fi efprime col far piu acuta, e 
proferire con maggior forza la Sillaba, e il Grave al con
trario coll' abbaffare, e proferir Ja Sillaba con minor forza; 
il Circonfiejfo fi compone dell'uno e dell'altro. Nella noftra 
Mufica il principio , o prima percuffione della battuta efpri
me f accento Acuto, e il fine , o feconda percuffione della 
battuta 1'accento Grave (ixc»). Cosi pure ogni Figura di 

mag-
^ " n 1 1 1 1 - HI 1 - H - 1 1 1 1 . . . . • 1 

QuintiKano] [lnflit. lib. i i . cap. 3.] Comoedum elfe, fed Oratorem yolo. Quare 
neque in geftu perfequemur omnes argutias; nee in loquendo diftiniftionibus, tem-
poribus, adfe&ationibus [ afFec.ionibus ] molefte utemur, ut fi fit in fcena dicen-
oum. Vedi Ency eloped. T. ». Edit. Lucq. pag. i j i . ma fingolarmente Monf, Burette 
( Differt. fur le Rhytme de I' Ancien. Mufiq. T. 5. Hift. de I' Acad. Roy. de Infcript. 
fag. 151.) il quale parlando eruditamente del Ritmo degli Antichi, efpone qual foffe, 
t come da effi ufata la Battuta . 

(114) Vedi Monf, Burette lot, cit. 
(US) Vedi la Jav. IV. 

4 Sogna il guerrier le fchie re Ie felve il caccia tor . 

E&~1Z~Z—~~~."El—".{"*"'"~"!__"l"_t"~i"i"i~""t*i —^'t*-——f 
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jnaggioif valore feguita da alcun'altra Figura di minor va
lore efprime 1* accento Acuto, e il Grave te Figure di mi
nor valore; in oltre fra le due Figure di minor valore 
componenti una di maggior valore, la prima, purche fia 
in principio di percuffione, ferve all' accento Acuto, e Ja 
feconda al Grave (1J7). Niuna cura fi prende il Mufico 
del Circonfleffo, praticandolo in qualfifia pofizione, e con 
qualfivoglia Figura. Un'efempio di Poefia e Mufica Greca 
ridotto da Monfieur Burette con tutte le accennate qualita* 

fu 
Cio: Butt. Doni percio in quefto propofito ci da un bell' avvertimento del feguente te
nore ( Tratt. della Mujica Scenlca cap. 41. pag. n i . T. x.).... bifogna avvertire, 
che ficcome nel recitare un verfo, per efempio: 

Canto 1'Armi pietdfe, e '1 Capitano 
Benche ciafcuna di quefte cinque parole abbia il fuo accento acuto, tuttavia in 
virtii della conneftione locutoria, tre foli fe ne fentono, nella prima, fefta, e de
cima, facndofi gli altri gravi; cosi a'vviene anco, che nell' iftelTe fillabe fi fenta 
qualche piegamento di voce, proferendofi le altre con un tuono uniforme, che 
Quintiliano, e Fortunaziano Retore con nome Greco chiamano Monotonia. 

(-17) 

I =§b^-=J: |: |E | . :| | |E:™::t| i : 

Hr*-
D 

Gemo ful punto eftremo Fofco mi fembrail giorno H o 

-.L-__.~ 

*j cento larve in feno Ho mille furie in fen . 

,_• 4t—T...... J -ft-J-_t"5:j: j ' j::i:;dz.i-.-E:ji~^^_:™;z: 
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fu gia nel primo Tomo della prefente Storia dimoftrato, 
in cui, per fupplire alia mancanza delle Figure appreffo de' 
Greci, fi fervi il lodato Autore della Minima per efprimere 
la Sillaba longa, e della Semiminima per efprimere ia Sillaba 
breve. Segno ancora I' Accento acuto fu '1 principio, o per
cuffione della Battuta, o fu Ja prima delle due Figure, e 
1' Accento grave fu la feconda delle due Figure (n8_) . 

Efpofto quanto fpetta all' Orazione , e al Ritmo, refta 
Y altra parte della Melodia, che e il Canto, a cui va an-
neffo anche il Suono. Qual forza abbia il Canto, fi puo 
agevolmente dedurre da cio , che delia Voce lafcio fcritto 
Piatone nel fuo Timeo ( n o ) . La Voce , dice egli, e un certo 
percotimento dell' aere, penetrante per le orecchie, e per lo 
cervello , e per lo feangue fino all' anima , In fatti pochi fon 
quelli, che nel fentire una bella voce modulata, e ornata 
di tutte quelle qualitd , che la rendono all' udito umano 
grata, non fentano qualche fingolar movimento d'animo, 
e appena, come dice Cicerone fj 120) , ji pud efprimere quanto 
infeuifea negli animi teneri e molli : imperocche eccita i laii** 
guenti, e fa languire gl' incitati, e rilaffa , e refiringe gli 
animi. Per formare una giufta idea del Canto, e del Suono 
de' Greci, fa d' uopo fpogliarfi affatto dell' idea della noftra 
Mufica , affine di concepire qual foffe il valore, e qualita 
della loio , effendovi fra di loro una notabile differenza , e 
avvegnache d'ogni una grande fia la forza per movere gli 
affetti umani, diverfi pero fono ordinariamente i mezzi 
per cui ottengono 1' intento. 

Tutto lo ftudio de' Greci era di efattamente confor-
xnarfi mediante la Mufica alia natura umana, coll'ufare i 
mezzi piti efficaci per muovere gli affetti, fecondo 1' oppor
tunity. , ora fer;, ora vivaci, ora mefti, ora allegri, ora pa-

cati, 

(118) Tom. I. Stor. della Mufica Differt. t. pag. xo*j. feq. 
(119) Plato in Tim&o pag.Znihi 715. Ex verfione Marfil. Vicini. Omnino igitur 

vocem ponamus puifationem quandam ab aere, per aures cerebrumque & fanguinem 
ufque ad animam penetrantem. 

(no) Cicero de Legib. 38. Canendi fonis variis nihil tam facile in animos te
neros ac molles influit, quorum dici vix poteft quanta fit vis in utramque partem; 
rum & incitat languentes, & languefarit excitatos. ii turn remittit animos, tum 
contrahit. 
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call, ed impetuofi, avvifandofieffi, al dire di Cicerone, una 
fomma erudizione effer pofta nel Suono, e nel Canto (121). 

Ma lafciamo da parte 1' efpreffioni, che toccano in gene-
rale la Mufica de' Greci, e venghiamo al particolare del lo
ro Canto, e Suono; e benche non fol malagevole, ma 
impoffibile eziandio fi renda il poter dimoftrare quali efli 
foffero in efecuzione fenza la viva voce de' Cantori, e il 
fuono de'Sonatori di que'tempi (122) , con tutto cio pro-
cureremo nel miglior modo , che per noi fi potra, di dame 
una qualche idea ; onde il Lettore fcoprir poffa la differenza 
del Canto , e del Suono de' Greci da quello de' tempi noftri. 

Avevano i Greci rre Generi di Mufica, cioe Diatonico, 
Cromatico, ed Enarmonico, gl' Intervalli dei quali erano 
molto fra di loro diverfi (123) . Ufavano il Diatonico per 
efprimere e muovere gli affetti gravi, robufti, e fermi (124). 
II Cromatico per eccitare gli affetti molli , infinuanti, e pa-
tetici (125). IE Enarmonico , per fe fteffo fevero , e atto ad 
efprimere Ja maefta, e il decoro (126"). Non conrenti degli 
accennati tre Generi, vollero inoltre in ciafcuno d'tffi in-

K k tro* 
( i n ) Cicero Tufcul. Qu&ft. lib. i. Graeci fummam eruditionem fitam cenfebant 

in nervorum vocumque cantibus. 
(1X1) Io penfo che della Mufica si vocale, che ftrumentale , per cib che riguar

da V efecuzione, poffa dirfi lo fteffo eke ditono gli eruditi della lingua Latina, Gio: 
Batt. Doni (De Pr&ftant. Mufic Vet. T. I. Oper. pag. 139. ) parlando non gia di cib 
che di effa trovafi Jcritto , ma del modo di pronunziarla , dice: Latina quidem verba 
me in iis agnofcere . . . . . pronuntiationem autem veram, germanam , ac veterem , 
minime ufquam gentium: fed ali'->m omnino, corruptam, infr.adam, fordidam, ac 
barbaram, atque eoufque a prifca ilia majeftnte degenerantem, ut in abfonam 
plane, ac fervilem fpeciem commutata fit, & ut ii tefbntur qui hac de rediligen-
t e r , ac fubtiliter commertati funt (quorum optimos quofque non ofcitan'er evoivi) 
vix ullum Latinifitis veMigium in iis deprehendas. E ficcome non e poffibile guflare 
la perfezione^ della pronunzia perfetta della Latina lingua, fenza la viva voce di 
un latino di que' tempi, cosi lo fteffo dobbiam dire rapporto alia perfezione del Canto 
e del Juono de' Greci nell' efecuzione . 

( H j ) Vedi Stor. della Mufica T. l. Differt. I. pag. 89. & alibi. 
(ii4_) Manuel Bryennius Harmonica lib 1. feci. 7. Sciendum enim eft, quod 

genus_ Dnronum gr ivem, robui.am & firmam indolem oftentat. Vide Meibomii 
Hot. in Ariftoxen. pag <>t. 
„ .,(llX' Manuel Bryen. loc. cit. Chroma vero, magis infinuantem, & patheticam. 
Meicomius loc. at. Chromaticum autem molle ac femineum. 

( n S ; Meibomius ubi Jupra. Hinc genus enarmonium feverum fuit habitum, 
pujeitate ac decore plenum , ab apta omnium chordarum conjundione denominatum. 
Vitruvius Architeil. lib. •>. cap. 4. Eft atuem Harmonix ( id. Enarmonici generis ) 
modulatio ab arte concepta, & ea re cantio ejus maxime gravem & egregiam 
aabet autontatem. to * 

11 
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trodurre diverfita di Specie, delle quali, e dei Generi indi-
eati gia abbiam parlato nel primo Tomo (127) • Nella 
noftra Mufica non abbiamo che un folo Genere Diatoni
co C12,8) c o n qualche mefcolanza di Cromatico (129) , e 
di ambedue una fola fpecie ; ed ecco per quefta parte una 
non piccola differenza tra il Canto, e il Suono de* Greci, e 
quello de' noftri giorni. 

Frammifchiavano effi un Genere con f altro, ora il primo 
col fecondo, o col terzo, ora quefto, ora quello con l 'uno, 
o con I'altro, fecondo che richiedeva ii bifogno (130) . Di 
tal mefcolamento fiamo noi privi, per effer , come abbiam 
detto, ii noftro Genere un folo mifchiato col fuppofto Cro
matico . 

Avevano efli fredici, e pofcia quindici Tuoni, i cin
que primi e principali, cioe il Dorio, it Frigio, il Lidio* 
Y Folio, e il Jaftio ufati da Cantori ugualmente che da Suo
natori , fervendo gli altri Tuoni , per lo piu , per li foli 
ftrumenti si gravi, che acuti C131)- Ufavano il Dorio per 
imprimere ri coraggio nei Soldati combattenti; il Lidio , e 
il Frigio per eccitare l'uno il pianto e il dolore, e I'altro 
il diletto e il piacere, e c o i gli altri Tuoni avevano ogn* 
uno la loro fingolar proprieta , come a fuo luogo dimoftre-
remo (132). Abbiamo ancor noi i Tuoni, i quali, fuori 

de-

(117) Tom. I. pag. 160. 118. 316. 
(118) II Diatonico che ufiamo nella noftra Mufica Jigurata s' accofta piti d' ogn' 

siTtro al Sintono di Tolomeo, che procede per un Semituono mtggiore 16 i j . , per un 
Tuono maggiore 9. 8 . , e per un Tuono minore 10. 9. II Diatonico praticato dagli 
Ecclefiaftici nel Canto ferma e in tutto fimile all' antico Diatono Diatonico compofto di 
un Semituono minore detto Limma x<\6. 143., e di due Tuoni m.ggiori. 

(1x9) C-omatico da noi mefcolato col Diatonico non fi pub dir vero Cromatico,. 
iptrche troppo lontano dalle otto fpecie del Cromatico dagli Antichi ftabilite , ma pik 
toflo potremo nominarlo, come alia pag. ***-. del primo Tomo della prefente Storia, 
Mufica Falfa , Finta, Colorata, Congiunta , ed Alterata, 0 pure , come giudiciofa-
mente fe-e Gio: Giufeppe Eux (Grad. ad Parnafs. lib. 1. cap. poftrem. pag. *,$,) Ge
nus Cromaticum modernum. 

(130) Alia ptg. 1 ix. 113, 114. del primo Tomo trovanfipraticamente efpofte tut
te le virie mefcolanze dei tre Generi. 

(131) Manuel Bryennius Harmonica lib. 1. lecl. 8. pag. 390. edit. Oxon. 1699. 
dopo it aver parlato dl alcune propriety de' Tuoni principali, difcendendo ai coll^ie-
rali foggiunge: Reliqui potius in organorum conftitutione confpiciuntur, qua: in 
longiiOGnis fyftematis adhibentur. 

(13*) Da itfS* Differtazione de'Tuoni Greci efpofta nel feguente Tomo, potra me-
glio comprendere il Letfm, auanto ora di paffaggio viene indicate, 
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degli Ecclefiaftici, nella Mufica figurata ft.vuole che ridu-
canfi a due foli, e fono Tuono di terza maggiore , e di terza 
minore (133) . te di cui proprieta fono certamente non po
co diverfe nel muover gli affetti, ma , a giorni noftri fpe
cialmente , cosi di frequente mefcolati fra ambidue, si in 
riguardo alia noftra Melodia, che all' Armonia, che non 
pofliamo perfettamente fperimentare i loro particolari effet
ti ("134). Le accordature pero de'noflri ftabili Strumenti, 
come Organi, e Clavicembali, ben ponderate, poffono fom-
miniftrarci maggiore diverfita d' affetti C I 3 0 * e m qualche 
modo equivalere alia quantita, e diverfita de'Tuoni Greci. 

Ufavano inoltre ia Mutazione di Tuono, paffando effi dall' 
uno all' altro fecondo richiedeva la varieta de' loro fenti-

X k 2 men-

(133"* Dacche fi e fempre piii avanzato alia perfezione il Canto figurato e I' arte 
del Contrappunto, infenfibilmente diminuita fi e la cognizione e V ufo degli otto Tuoni 
del Canto Ecclefiaftico , che nel nafcere del Contrappunto ne furono la bafe e il fonda-
mento . Alia fine , nel fecolo prefente , i Compofitori di Mujica Ecclefiaftica , o per mo-
tivo ( come effi vogliono ) , che lo ftar legati a tali Tuoni , pn'vi le loro Compofizioni 
del buon gufto, vocabolo, quanto facilmente ufata, altrettanto difficile a flabilirne il 
fuo vero fignificato; a fia perche, come epik verijimile , troppo grand! fono le difficolta, 
che incontrx il Compofitore ad uniformarfi alia natura di tali Tuoni, hanno percio 
abbandontto il loro Siftema, e ne hanno introdotto e abbracciato un nuovo, quale con

fidera i Tuoni di due forta , o Maggiore , o Minore , defumendo il Maggiore dalla ter
za maggiore della Nota fondamentale, ed il Minore dalla terza della fuddetta Rota. 
Non e piccolo certamente il vantaggio da queflo nuovo Siflema di Tuoni ricavato ; ma 
maggiore fempre fara dalla perfetta cognizione ed ufo dell' uno e dell' altro Siflema. 

(i34> Effendo la Modulaz'-one una delle piit grate qualitct della noftra Mufica, 
che confifte nel paffaggio cominuo da un Tuono ad un' altro , ne viene percio a non 
poterji guftare la proprieta di ciajcun Tuono , perche poco vi ci Ji ferma. In oltre pren-
daji fotto gli occhi la Tavola dei 1%. luoni de'Greci pofta nel primo Tomo alia feconda 
Differtazione pag. 109., e Ji conjideri in una Compofizione a 4. voci. Sia quefta per 
ejempio del noftro primo Tuono autentico degli Ecclefiaftici, in cui il tenore Ji eflenda 
nelle corde del Tuono Dorio; il Baffo eflenderfi deve per neceffitd nelle corde dell' ipodo-
rio corrifpondente ul noftro jecondo Tuono plagale ,• U Contralto s' eftenderd Julie corde 
dell' iperjr'gio i e il Soprano ju quelle dell' lpereolio , 0 Iperlidio . Ed ecco la noftra 
Mufica un mefcolamemo continua di varj Tuoni, che ci impedifce il poter guftare le 
particolari proprieta" di ciajcun Tuono da fe. 

(1351 £' nolo, che negli Strumenti ftabili , come Organi, Clavicembali , e fimili, 
il tafto che Jerve per la corda Tj% Jerve ancora per la corda E t , f cost degli altri t 
e b . C injegna la Teorica , che la differenza, la qual corre tra V uno e 1' altro . di 
un Diefis Enarmonico moderno tra 128. i x j . che quafi s' accofta a due Comma . Sicch}. 
acciocche V ifteffo tafto dia un fuono , che jerva tanto per D f , che per E \>_fa duopo 
accrefcere il & verfo I' acuto , e diminuire il b verfo il grave tanto che fe ne formi 
un fuono folo. Da cio ne viene, che il crefcere piu del giuflo i % ; e il calare fimil-
mente i _, quefti fi rendano piu languid! , e quelli piu incitati . Ed ecco percio come 
anche nella noftra Mujica gli Strumenti ftabili ci Jomminiflrant un mezzu per efprU, 
mere diverfita d' affetti. 
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mend efpreffi colle parole. Abbiamo ancor noi la Mutazio
ne di Tuono , ma di natura diverfa , ne difpofta nell' ifteffo 
modo , che quella de' Greci, per imprimere la diverfita degli 
affetti C136). 

Avevano effi tre forta di Canto, il Nomico, il Ditiram** 
bico, e il Tragico. Nel Nomico ufavano le corde acute, 
nel Ditirambico le medie, e nel Tragico Ie gravi (137). 
Abbiamo certamente ancor noi quefti tre ordini di Corde, 
ma le ufiamo noi con tanta efattezza , e feparatamente, o 
pure fenza alcuna, o almeno con poca diftinzione, o cer-
chiamo piu tofto di far pompa di grande eitenfion di voce, 
e di un maggior numero di corde ? Potremmo pero, volen-
d o , non effere ai Greci inferiori . 

Era finalmente ancora in ufo preffo de' Greci il Canto 
da effi chiamato Siftaltico, cioe riftretto, il Diaftaltico, 
cioe dilatato, e il Medio, o fia temperate Col Siftaltico 
eccitavano gli affetti teneri, e men virili , come 1* amore, 
il pianto, la compaffione, ed altri di fimil fatta. II Diaftal
tico, canto magnifico efprimente magnanimita , fortezza, co-
raggio , 'fatti eroici &c., era ufato da loro nella Tragedia . Col 
Medio riducevano 1'animo allaquiete, e tranquillita, e pro-
movevano gli affetti liberali, e pacifici &c. e fe ne ferviva-
no negl' Inni , Peani, Encomj, Configli, ed altri fimili ("138). 

Non 

(135) Se non foffe a giorni noftri tanto negletta la Mufica dei Madrigali dei dut 
fecoli andati, avremmo campo di fperimentare la diverfith d' affetti, che Ji ftudiaront 
d' introdurre in una tal forta di Mufica tanti Uomini celebri, di cui a noftri giorni 
abbiamo quafi affatto perduta la memoria. Tra quefti nel fecolo XVI. fi diflinfer* 
Ciprian Rore, Giacomo Arcadelt, Orlando Laffo, Gio: Pierluigi da Paleftrina, Lucca 
Marenzio, Gio: Maria, e Gio: Bernardino Nanini, Claudio Merulo , Filippo di Mon
te; e nel fecolo XVII. Claudio Monteverde, Marco da Gagliana, Pomponio Kena, An
tonio Cifra, il Principe di Venofa, Domenlco Mazzocchi, Gio: Bononcini. Anche nel 
noftro Jecolo VAb. Stefan!, Pietro Torri, Antonio Lotti, il N. V. Benedetto Marcello, 
Giorgio Feder. Handel, Tommafo Carapella, Francefco Durante, Carlo Clari, ci hannt 
laf data del Madrigali , che diconfi anche Duetti, Terzetti, i quali all' arte , e all' 
efpreffion degli affetti hanno aggiunto quei vezzi, e quel buon gufto, che fempre piii 
tendono grata la noftra Mufica. 

(137) Manuel Bryennius Harmonica lib. 3. left. 10. pag. J03. Modi autem _Me-
Iopcejae funt generatim tres;- Nomicus , Dithyrambicus, Tragicus. Quorum quidem 
Nomicus-, eft.Netoeides (id. Acuta)*- Dithyrambicus, Mefoeides (id. MedU); Tra
gicus , Hypatoeides, ( id. Graves ) . 

(138) Man. Sryen. loc cit..... item More (feu genio), ut cum aliam dici
mus Syftaiticam (contrailam) per quam affeclus triftes movemusi aliam Daftalti-

t*m 
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Non v' ha dubbio, che abbiamo a noftri giorni il Canto, e 
il Suono atti a movere gli accennati affetti, ma li ufiamo 
noi con parfimonia, e opportunamente, o pure li mefcolia-
mo infieme con tale frequenza, ficche non poffano produrre 
quell' effetto, che producevano ne' Greci ? Ognuno ne puo 
da fe fteffo effer giudice dal fentire la noftra Mufica, fingo
larmente Teatrale, la quale, quanto piu s'avanza a ricerca
re novi artifiz; per dilettare il fenfo, altrettanto perde di 
forza per movere Ia diverfita degli affetti nell*animo (139)* 
£ che cio fia vero, fcrive Briennio C I 4° ) ; # Canto perfetto 
effer quello, che di Armonia, di Ritmo, e di Prolazione e 
compofto ; cioe di acutezza, e gravita, per cio che fepetta all' 
Armonia; di velocitd e lentezza in quanto al Ritmo j e dt 
lunghezza e brsvitd , rifpetto alia Prolazione . Ha , non v' ha 
dubbio, il Canto noftro tutte le accennate qualita, ma con 
quale economia, ed efattezza ufate? Offerva Ifacco Vofiio fji4i) 
che non pud feuftiftere il Canto, fee non fiavi delle fillabe V efatta 
quantita , la quale per comune fentimento in niun modo viene 

cu-
• , . 1 . 1 . 

cam (dilatatam) qua animos excitamus (ut iram, ferociam, furorem, fimilefque;) 
aliam Median. ( feu tempentam) per quam animam ad quietem perducimus. Vo-
cabantur autem Mores (feu genii) quod per hos animx flatus ( feu temperamenta) 
inde perfpicerentur & corrigerentur: (etiamfi non ex his folis). Eft utique & Me-
lopcejae Immutatio •, ut quando ex More dilatato, ad Contraftum, autPacatum; aut, 
ex Pacato, ad reliquorum aliquem fit mutatio. Eft enim Melopoejs mos dilatatus 
(diaftalticus ) , quo indicatur magnificentia , virilis animi elatio, adiones heroica., 
& affcflus hifce congrui; prout duflum eft ubi de Mutatione agitur. His autem 
maxime utitur Tragoedia; cseteraque qua; hunc participant chara&erem. Mos con
tractus _(fyftalticus ) eft, quo_ ad pufillanimitatem conducitur animus, & difpofitio-
nem minus virilem . Congruitque hsec conftitutio affedtibus amatoriis, lamentis, 
miferationibus, & horum fimilibus. Pacatus Melopceje mos eft, unde confequitur 
animae quies & pacifica . Huic congruunt Hymni, Planes, ( feu tranquillitas); 
eftque_ conftitutio liberalis & pacifica. Huic congruunt Hymni, Paranes, Encoima, 
Confilia, & horum fimilia. 

(139' Merita d' effer letto fopra quanto fi e efpofto Vincenzo Galilei Dialogo della 
Mufica ant. e moder. p. 87. 89. , ed altnve. Cosi pure Gio: Ban. Doni de Pr&ftant. 
•vet. Mufic & lib. x. pag. 1x5 fa feq. T. I. 

(140) Manuel Bryenn. Harmon, lib. 3. Ut~l. 10. p. jox. Eft igitur Cantus ( Me-
Ios) & quidem perfects, illud quod ex harmonia, & rhythmo, & prolationecon
ftat: Sive acumine &. gravitate, celeritate & tarditate, longitudine item & bre-
Vitate. 

(141) Ifaac Voffius de Poemat. Cantu <& Virib. Rhythmi pag. 19. Cantus non 
pote_ (ubfiftere, fi fyllabarum non comiet quantitas, hujus vero nullam vulgo ha-
ben rationem, rpud plerofque in confeffo eft. Uno enim ore omnes fatentur, ne-
ghgi hoc tempore veram & naturalem fyllabarum quantitatem, fed hunc defectum 
«0*mode fuppieri cenfent accentuuro obfervatione. 

_• 
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curata. Tutti confejfano trafecurarfe in quefii tempi la vera, e 
naturaie quantita delle fillabe , fiupponendo effi di flip p lire a tal 
difetto con I' offervanza degli accenti. A giorni noftri al cre-
fcer degli artifizj , e degli ornamenti si nelle Compofizioni, 
che ne' Cantor i , fempre piii crefcono i difetti nella pronun-
zia delle parole ( 1 4 2 ) . 

Soggiunge pofcia il citato Vofiio: La voce de' Cantanti 
deve avere gli intervalli non folo de' fuoni, ma dei tempi an
cora , talche ognuno dei Piedi , e dei Membri diftinguer fi 
poffa ; altrimenti facendo., preffo gli Antichi non erano riputatk 
Cantori, ma femplici Parlatori Per la qual cofa fe Ji 
finnovajfero gli antichi accenti convenienti alia vera e antica 
quantita delle fillabe , tanta foavita di numeri ft feentirebbe, 
che la fola lezione dei Poemi farebbe invidia all' odierno Can
to ( 1 4 3 ) . Paffa di poi il lodato Autore a dimoftrare i difetti 
dei noftri Poemi, e fa vedere quanto fiano lontani dalla per
fezione di quei degli Antichi . Al quale Autore, e ad a l t r i , 
che della Poefia antica e moderna hanno trat tato, dimoftran-
done la diverfita, e i pregi, io rimetto il Lettore , non aven
do forze ne coraggio fufficiente per ingolfarmi in cosi alto 
m a r e . 

Altre piu precife e diftinte qualita del Canto dei Greci 
io dovrei qui defcrivere, come fono il modulare ia voce, 
rendendola or dolce e delicata , ora forte e veemente , or 
accompagnata da tutti quegli ornamenti, che muovono tanta 
diverfita d' affetti nell' animo noftro ; ma perche , come ab
biamo accennato di fopra , non puo da noi concepirfene il 
va lo re , fe nonfe dalla viva voce de'Cantori di que ' tempi, 
converra effer contend di fupporre, che il Canto de' Greci 
foffe della fteffa perfezione delle altre due parti della Melo-

__?!!!___ 
(14X) V Autore del Teatro alia Moda parlando ironicamente a' Mufici pag. 15. 

fa conofcere chiaramente qual maggior pregio abbia un Cantante , ogni qual volta ftu-
dia, agli ornamenti e paffaggi piu fcelti di unire la pronunzia fchietta ed efatta delle 
parole . 

(143) Id. Voffius loc. cit. p. 30. Cantantium autem vox debet habere intervalla, 
non fonorum tantum, fed & temporum, ita ut finguli pedes & finguh membra 
cxacte diftingui poftint; aliter enim olim fi fieret, non canere, fed loqui diceban-
tur At vero fi antiquos revoces accentus, convenientes vera & antiqux 
fyllabarum quantitati, tantam numerorum fenties fuavitatem, ut vel fola carmmum 
ieftio cuicunqiie hodierno cantui invidiam poflit facere. 

/ 
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peia, cioe Orazione, e Ritmo, e foffe accompagnato da tut
te te doti convenienti e opportune per muovere gli af-
fetti. 

Per prova convincente della perfezione del Canto Greco, 
offervifi con quanta premura raccomandano i due grandi Au
tori Romani Cicerone (144) • e Fabio Quintiliano (145) , che 
ad imitazione de' Greci, debba apprendere f Oratore la Mu
fica , affinche con effa, fra le altre cofe, acquifti fingolar
mente uno de' piu ragguardevoli ornamenti dell' Oratore, che 
e 1'arte di regolare e modulare la voce, per renderla or gra
ve , or acuta , or dolce , or afpra-, or forte , or debole , fe
condo Ia qualita degli affetti . che con Ie parole vuol muo
vere negli Uditori, adducendo Y efempio di Ca/o Gracco , il 
quale voile aver feco un Suonatore di Flauto , che col fuono 
gli ferviffe di fcorta per condurre, e regolar la voce a teno
re del fentimento delle parole (14.6). 

E fenza cercar prove tanto da noi lontane, nell' afcol-
tare, che noi facciamo gli Oratori de'noftri giorni, oltre la 
forza delle parole, il movimento del geftire, ii regolato 
giro degli occhi, quanta forza , quanta impreffione non fa 
in noi il fentire una voce foave, fonora, ben modulata fe-

con-

_ 

(144) Cicero de Oratore lib 3. n. 1x5. 1x6. In omni voce, inquit CraiTus , effi 
_uiddam medium, fed fuum cuique voci: hinc gndatim afcendere vocem, utile & 
liave eft. Nam a principio clamare, agrefte quiddim eft: fed illud idem ad fir-

mandam vocem eft falutare. Deinde eft quoddam contentionis extremum, quod 
tamen inferius eft quam acutiflimus clamor: quo te fiftula progredi non finet, & 
tamen ab ipfa contentione revocabit. Eft item contra quiddam in remiffione gra-
viflim'im, ad quod tanquam fonorum gridibus defcenditur. Hare varietas, & hie 
per omnes forms vocis curfus, & fe tuebitur, & aftioni afferet fua-vitatem. 

(145) P'b- Quintili nus Inft. Orator, lib. 1. cap. 10 Nam quis ignorat, Mufi-
cen (ut de hac primum loquar) tantum jam illis antiquis temponbus non ftudii 
modo, verum etiam venerationis habuilfe, ut iidem Mufici, & vates & fapientes 
judicarentu<-? & Timagenes audlor eft, omnium in Uteris ftudioru.n antiquifli-
mam_ Muficen extitiffe: & teftimonio funt clariflimi poetx, apud quos inter regalia 
convivia hudes heroum ac deorum ad citharam canebantur/ Jopas vero ille Vir-
gilii noime canit. 

. . . . . . errantem Lunam, folifque hbores > &c. 
Q_ibus certe pahm confirmat auclor eminentlflimus, muficen cum divinarum etiam 
reru_n cognitione effe coniunclam. Quod fi datur, erit etiam ontori neceffiria. 
Siq iidem ( ut diximus) hxc quoque pars, quae ab oratonbus relicla, a philof>phis 
eft occupata, noftri opens fait: ac line omnium talium fcientia non poteft effe 
perfect 1 eloquentia. 

(14^) Cicero de Oratore lib. J. Aul, Gellius Noil. Attic, lib, 1. cap. XL Quinti
lianus lnflit. Orat. lib. _. cap, *,&* 
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condo le circoftanze? Se dunque gli Oratori Greci nel par
lare , per render la voce perfetta e grata agli Uditori tant' 
arte , e tanto ftudio ufarono, maggiore fenza paragone fara 
ftata la diligenza , e attenzione de' Cantori, per fempre piu 
render perfetto il loro Canto , e Suono , come rilevafi 
da un paffo di Cicerone, dal quale fi comprende, che gli 
Oratori, e molto piu i Cantori de' fuoi tempi, a imitazione 
de'Greci, oltre te voci certe , e fevere (147)1 adoperarono 
ogn'arte, a fine di render fempre piii. grato il loro Canto, 
ufando certi ornamenti, che i noftri Cantori chiamano appog-
giature , ftrafcini di voce, mordenti, trilli, ed altri (148). 

Ne qui dobbiam trafcurar d' avvertire un' altro pregio 
fingolare, che dalla propria lingua riceveva la Mufica Gre
ca . Egli e per fe evidente, che la dolcezza, la foavita delle 
parole, e il delicato modo di pronunziarle fa fempre piu 
rifaltare, e render grata la Mufica. E 1' efperienza a giorni 
noftri c'infegna che fra tanti linguaggi , che fono nell'Eu-
ropa, pochi pochiffimi fon veramente adattati alia Mufica . 
Onde fe per fentimento di Fabio Quintiliano (149) la lin
gua Greca fopravanzava in delicatezza, e foavita , negli 
accenti, e nella pronunzia la lingua Latina, percio non 
v' ha dubbio che la Mufica Greca , anche per quefta parte, 
non fi rendeffe fempre piii perfetta della noftra, e quindi 

piii 
I « ^ M . ^ _ _ W _ _ » _ _ i I I l l i • • ! • . 

(147) Idem de Orat. lib. 3. Quanto molliores funt, & delicatiores in cantu fle-
xiones, % falfae voculae, quam certx & feverae ? 

(148) Difcorfi di Gio: Cammillo Maffei da Solofra lib. 1. Pier Franc. Tofi Opinio
ni de' Cantori antichi e modern!. U efferfi portato Nerone, come abbiam veduto fopra 
pag. 174., in Grecia per perfezionarfi non folamente nell' arte del fuono della Cetra, 
ma ancora del Canto, dimoftra, che anche a'fuoi tempi, benche decaduti i Greci, 
e foggiogxti dai Romani , poffedevano la perfezione di tal Arte. 

(149) Inft. Orat. lib. i t . cap. 10. Latina mihi facundia, fit inventione, difpofi-
tione, confilio, ceteris hujus generis artibus fimilis Gneca: ac prorfus difcipula ejus 
videtur: ita circa rationem eloquendi vix habere imitationis locum. Namque eft 
ipfi ftatirn fonus durior, quando & jucundiflimas ex Grxcis literas non habemus, 
vocalem alteram, alteram confonantem, quibus nulls apud eos dulcius fpirant : 
quas mutuari folemus, quoties illorum nominibus utimur. Quod cum contingit, nefcio 
quomodo velut hilarior protinus renidet oratio: ut in Zephyris, & Zopyris, qux fi 
noftris Uteris fcribantur, furdum quiddam, & barbarum efficient, fed velut in lo
cum earum fuccedunt trifles & horrida:, quibus Graecia caret Sed acccntus 
quoque cum rigore quodam, turn fimilitudine ipfa minus fuaves habemus: q.aa ul
tima fyllaba nee acuta unquam excitatur, nee flexa circumducitur, fed in gravem, 
vel duas graves cadit femper. Itaque tanto eft Sermo Graecus Latino jucundior, 
Ut noftri poe'tar, quoties dulce carmen effe voluerunt, illorum id nominibus exornent. 
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piu atta ed efficace ad eccitare gli affetti coerenti al fenti
mento delle parole. . '•; . ,» 

Nicntc meno inferiore al Canto de' Greci, convien di
re, che foffe ii fuono de* loro Strumenti, col quale o U 
loro Canto accompagnarono, o da fe folo 1'ufarono. Erano 
eli Strumenti, come altrove fi e dimoftrato (150) , di tre 
Generi, cioe da Corda, da Fiato, e da Percuffione.^ Di tutti 
quefti Strumenti noi ci contenteremo di recarne qui per ora 
i foli nomi, e gli effetti , che produceva il fuono di ciafche-
duno di loro, riferbandoci a migliore opportunita la deicu-
zione della materia, forma, e loro ftruttura . • . • 

Fra quelli da Corda vengon nominati da Giuho Pollu
ce , per fentimento d' Ifacco Cafaubono, Scrittor Greco otti-
m o , eruditiflimo, e utililfimo p _ 0 » I a Lira • i a Cetra, U 
Barbito, la Teftudine, il Salterio, il Trigono, la Sambuca, \i 
Pettide, la Forminga, la Fenke, lo Spadice , il Lirofericcio % 
il Cleftambo, il Pariambo , il Jambice, il Sindapfeo , e 1' Epi** 
gonio, Oltre di quefti ve ne ha degli altri rapportati da 
Ateneo O S 2 ) ' Adriano Giunio ( i $ 3 ) . Gafparre Bartoli-
co (154) . Monfignor Bianchini 0 5 5 ) > Vincenzo Gali
lei (156) , e P. Calmet 0 5 7 ) » e fono il Cinnor o Kinnor, 
Chelin , Dicordo , Dodecacordo, Eneacordo , Fotingio , Afar , 
Arpicordo , Minnin , Magada , Monocordo , Nablo , Nevel, 
Naftbr , Naulio , Quadricordo, Pandurio, Pentacordo, Sinfo
nia, Sambice, Simico, Sirigmo, Tricordo, Tripode, e Tetra
cordo. Tanta quantita di Strumenti da Corda fi riduce a 
minor numero, ogniqualvolta fi faccia vedere, come a fuo 
luogo faremo, che un' ifteffo Strumento con diverfi nomi 
viene efpreffo, o per la diverfita delle Nazioni e linguaggi, 

L I o pel 

(150) Tomo prima Stor. della Mufica cap. x. pag. iS. 
(_$.) Ifac. Cafaubonus Epifl. VVolfango Sebero in edit, AmfteUd- 1J06. Onomaft. 

Jul. Pollucis T. 1. pag, 47. Eft fane Pollux, fi quid judico , fcriptor optimus, eru-
ditiffimus. utiliflimus, & eo fseculo, quod tot claros viros tul i t , digniilimus. 

( i j i ) Onomaft. Gr&c. Latin, lib. IV. cap. VI11. IX. X. XI. 
(1531 Nomenrlat. emn. rerum. Mufita Injirum. pag, mihi 143. & feq, 
(iS4' De Tibiis Veter. 
(%*;<•) De Tribus Generib. Injirum. Mufic Veter. Organ. 
(i%6) Dialoga della Mujica antica e moderna. 
("57) Differtaz. fopra gli Strum, di Mufica degli Ebrei . 
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o pel numero delle corde , o per la varia forma, e mate
ria , di cui egli e compofto. 

Ariftide Quintiliano O5*0 afferifce, il fuono della Lira 
effer virile, per la molta gravita e afeperitd, e quello della 
Sambuca feminile conducente p°r la fea acutezza alia mollizie, 
e quello della Cetra non molto feoftarfe dalla virilitd della Li
ra. Sopra tutti gli Strumenti, fu da'Greci venerata la Lira, 
perche, come nota 1'eruditiflimo Anton Francefco Gori 059)> 
quefio efimio Inftrumento fe teneva da effi fingolarmente per 

fagro e venerando, perciocche con tale Strumento le laudi 
degli Dei, i fatti degli Eroi, e gli arcani dell Afironcmia e 
della Filofefia fe cantavano. Per fei Lirica appellarono una 
delle piu nobili parti della Poefia; lei vollero collocata fra 
gli Aftri 0 ^ ° ) i e P e r *c*no a* Cielo appropio Varrone il 
di lei nome, chiamandolo Lira degli Dei 0 ^ 0 • *-a Cetra 
fu Strumento celebre fra Greci O'-'2)» raa J*10^0 P ' u ^ra 

gli Ebrei, come fu gia dimoftrato nel primo Tomo (1^3). 
Di effa, e del Salterio lafcio fcritto il Profeta David : il 
Salterio giocondo con la Cetra ("164), o come legge S. Giro
lamo : la Cetra decorofa col Salterio , e il Tefto Ebreo : la 
Cetra feave col Nablo Qi6$fe. Ifaia pure chiamo dolce iI fuo
no della Cetra (i66~) . Che 

(158) Arifl. Quintilianus de Mufica lib. t. pag. 101. Rurfus ex iis, quae inten-
duntur, lyram invenire eft mafculo proportione refpondentem, ob multam gravi-
tatem & afperitatem : fambucam autem, natura: femineae; utpote qua: ignobilis lit, 
cumque tnulto acumine ob chordarum parvitatem in diffolutionem circumducat..... 
at cithara non multum dilfonat ab ea, qua; in lyra habetur, virilitate. 

(159! Mufe. Etrufc Claff. I. Tab. LXX. pag. 161. T. x eximium hoc 
inftrumentum [ Lira J maxime facrum venerandum habebatur, ea potifliaium de 
caufa, quod eo Deorum laudes, Heroum gefta, & arcana Aftronomiae ac Phiiofo-
phiae canebantur. 

(160) Hyginus Poet. Aflron. lib. x. in verbo Lyra. Lyra autem inter aftra con
ftituta eft, hac, uti Eratoftenes ai t , de caufa, quod initio a Mercurio fafta de 
teftudine, Orpheo eft tradita, &c. 

(161) Varro apud Ger. Jo: Voffium de Katur. Art. cap. 4. §. 3. Et Varro, eo-
dem refpiciens, ccelum appellat diviim lyram fat. has Kiipus -. 

Quam mobilem Diviim lyram fol dpp-oyp 
Quadam gubernans motibus diis reget. 

Jul. C&f. Scaliger Poet. lib. 1. cap. 44. pag. 47. Ger. Jo: Voffius Inft. Poet. lib. 3. 
tap. 13. 

(i6x) Homerus Odyfs. lib. t. 4. if alibi. Athen&us Deipnofo. lib. 14. Ci*t' 9-
(163) Pag. 433. feq. 
(164) Pfal. 80. v. x. vel 3. Pfalterium jucundum cum cithara. 
(165) S. Hieron. Citharam decoram cum pfalterio. 
(166) Ifaias cap. X4. v. 8. Conticuit dulcedo cithfrsc. 
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Che il fuono della Lira, della Cetra, e degli altri ftru-
menti Greci da Corda foffe per fe molto foave, grato, e 
da effi ridotto a tutta la perfezione, lo poffiamo ottimamen-
te dedurre da quella fingolar perfezione, a cui recata avevano 
la Muiica da loro tenuta in fommo pregio , perche da effo 
loro riputata, come altrove fi e detto, la regolatrice d' ogni 
fcienza, e d' ogni arte . Per quefto ifteffo rifkffo dobbiamo 
credere altresi, che per la coftruttura , e ufo de'loro ftru
menti fuperaifero di gran lunga i noftri Fabbricatori, e 
Suonatori nella cognizione teorica, e pratica delle qualita 
delle corde, della mifura, o fia groffezza, e lunghezza delle 
medefime, della loro tenfione , e fin a qual fegno arrivar 
doveffe per rendere il giufto fuono , e di checchefia altro ne
ceffario per dar perfezione ad ogni Strumento. 

Certamente riguardo maflimamente alle corde di metallo, 
qualunque fianfi , convien dire foffe fingolare ia perizia de' Gre
ci nello fcegliere e diftinguere le qualita e proprieta d'ognu
na per rendere il fuono piu perfetto , e a qual mifura di 
lunghezza e groffezza, e fino a qual fegno di tenfione po-
teffer dare qualunque determinato fuono. Tale cognizione 
non folo dovevano i Greci avere, per render perfetto il 
fuono , ma neceffaria fi rendeva , a fine di efeguire la va
rieta dei Generi, e loro fpecie , e la diverfita dei Tuoni ; 
Ia qual diverfita difficile non era ad ottenerfi , per effer tali 
Strumenti da Corda di qualunque fpecie per fe fteffi amo-
vibili, e confeguentemente difpofti a rkever mutazione 
nella tenfione, e nel fuono delle corde, e ridurfi cosi a 
qualunque Tuono, Genere , o fpecie , ch' effi voleffero. 

Paffando poi agli Strumenti da fiato, quefti a prima 
giunta fembreranno di gran lunga inferiori di numero a quei 
da corda ; riducendofi alle Tibie, alia Siringa , alia Fiftola • 
ai Pandorio, al Lituo , alia Tromba , al Corno , e alia Buc
cina, e fra quefti di piu tal'uno effendovi, come vedre-
mo in appreffo, con varj degli anzidetti ncmi appellato; 
ma riflettendo alle tante fpecie di Tibie, che avevano i 
Greci, fi vedra chiaramente, che quefte fole uguaglieran-
n o , fe non anzi fupereranno il numero degli Strumenti da 
corda. 

L I 2 La 

* 
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La Fiftola , la Siringa, e il Pandorio , finonimi, che 

1'ifteffo Strumento efprimono 0 ^ 7 ) » vogliono fia ftato il 
piu antico da Greci Paftori ritrovato O ^ ) > compofto di 
Cannuccie , te quali pofcia unite infieme formarono quefto 
Strumento, o Siringa, o fia Nablo, o Naulio (169) . Fra 
la Buccina, la Tromba, la Conca 0 7 ° ) ' e •• Corno, Stru
menti che di lor natura rendono un fuono forte, e veemen-
t e , altra differenza non eravi, che per la materia di cut 
eran compofti. II Lituo, fpecie di piccolo Tromba o Bucci. 

na 

(i6*j) Cafp. Bartholinus de Tibiis Veter. lib. 3. cap. 6. Fiftulae Latinis did!* 
funt, quia fifli calami, vel quod vocem emittant, ut placet Ifidoro lib. 1. c. *o. 
Crxcl erupiypt-e nominant a fibilo, avpiy% enim non fiftulam folum fed & fibilum de-
notat, & avpii^Hv feu C-JO'ITIHV fiftula canere & fibilare. Unde Martiano Capellac 
lib. 19. fibilatrix enodis fiftula. Et in Glolffs Ifidori, Fiftulator, Sibilo._ Quippe 
fibilus feu fibilum proprie didus eft fonus ille quem fiftula inflata emittit. idem 
loc cit. circa finem poftea nonnulli pandorium vel panduram nuncuparunt, 
cmemadmodum Ifidorus: Pandorium ab inveDtore vocatum, de quo Virgilius: Pan 
primus calamos cera conjungere plures inftituit. Fuit enim apud gentiles Deus pa
ftoralis , qui primus difpares calamos ad cantum aptavit, & ftudiofa arte compo
fuit . 

(l$8) Ovidius lib. 13. Metamorph. v. 785. 
Sumptaque arundinibus compacla eft fiftula centum , 
Senferunt toti paftoria fib.la montes, 
Senferunt undae 

Cafp. Bartholinus loc. cit. Paftoria fibila, hoc eft, fonos quos paftoritia fiftula red-
debat. Hinc & Cicero lib. 1. ad Attic. Epift. n . paftoritiam- fiftulam pro fibilo 
pofuit, quem admodum doifli viri eum locum explicantes notarunt. Ariftophani fiftu
la dicitur, a-lpiyl- xttxup-ivti. Polluci lib. 4. avpty% fa xxXauour. Fada enim eft £ 
calamo concavo, quem Syringiam Theophraftus vocat. Et cum eo Plinius lib. 16. 
cap. rtf. Calamus vero alius, inquit, totus concavus, quem fyringiam vocant, 
utilifli-nus fiftulis, quoniam nihil eft cartilaginis aut carnis. 

(169) Cafp. Bartholinus loc cit. lib. 3. cap. 7. Tranfeo ad aliud genus organi , - . 
Tibiam ne.npe, quam utricularem vel utriculariain ex conformationis modo appel-
lare licet. Illam defcriptam reperio in epiftola ad Dardanum , quae Hieronymo 
vulgo tribuitur:. Antiquis temponbus fuit chorus quoque fimplex , pellis cum dua
bus cicutis aereis, & per primam infpiratur, fecunda vocem emittit: Ubi Salmafius 
ita 1-gendum exiftimat: antiquis temporibus dorus quoque fimplex pellis. Nam-
S^opos Grxcis eft pellis. Plures poftea calami ad utrem accc-ffere. NauHa-five-'iablia_, 
diminutivum a nabla, quas organi fpecies eft apud Svidam, ad hujus Tibiae figni-
ficationem nonnulli trahunt. 

(170) Plutarchus Sympofiac. lib. VII. Qu&ft. 8. Nam ficut pecora orationem ho-
minis non intelligunt, fibilis autem & palpatiombus a.curatis, & fiftulis aut conchis; 
excitantur, ac fopiuntur ~ paftoribus. Siliu-s ltalicus lib. 14. apud Bartholin, loc ciu 

Nee mora terrifies fjeva: ftndoribus a_ns 
Per vacuum late cantu refonante pre fundum 
Incubuere tubae, queis excitus a_quore Triton, 
Expavit torvae ccrtantia murmura coiicha_-
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na (ill) di un fuono acuto, era di forma di un baftone, 
che nella parte piu grande era curvo , fimile a quello d 
cu fi fervivano gli L g u r i appreffo de' Roman. -J^fj™ 
le Tibie, di cui varie, e molte, come abbiam detto, furono 

16 ^Diftingue Ariftide Quintiliano, ficcome negli Strumenti 
da corda, facte in quelli da fiato il ^ ' * l f t ™ ^ 
rile quello della Tromba, femin.le quello ddh Tibia ZFrtgta, 
e della Corica per la fua acutezza, e medio fra 1 uno e 
I'altro quello della Tibia Pitica (171) • E b b e r ° fra lt. ^ 
di fuono acuto i Greci il Monaulo , la Citartftna , la Otn-
vrina, la Milvina, la Puerile, la Minima o Sinfomaca , la 
Serrana , la Partenia o Virginale, il Tonorio o Concionato-
rio o Fonafcko, la Paratrete. Di fuono grave la Yaleoma-
gade, la Perfetta, la Peana , la precentoria o J>V™ » » fla' 
giaulo o C W ^ r / ^ w , la Turaria , la Spondiale o Spondtaca, 
la Virile , la Perfetta. Tra le medie, e incerte la Deftra , 
la Swift ra , le D o ^ V , la Scitalia , la Ginglaria , la P̂ *_/o-
rate o Fijfa, ia Magade, la Par*, la Impari, la Polifton-
ga , l' Jpoforbo , la Lotinea , la Gamelia o Nu^iale , 1' Atena, 
1' f / ims, la J7r%* , 1' /tfw/o , la Paroenia , la Convivale, ii 
Calamaulo, la Dattilica, la Corica, la Fottingia, \& Car-
nix o Gallica , la Jdoto* , la Lifioda , la Nautica , V Obli-^ 
qua, IzZigia. Di piu avevano te Tibie proprie d' ogni 
Tuono, cioe la Doria, la Frigia, la Lidia, I'Eolia, la 

Jaftia, e te loro colhterali; cosi pure quelle d'ogni Ge
ne-

(171) Virgilius JEneid. lib. 7. i/. 187. 
Ipfe Quirinali lituo 

Servlus in hune loc Lituus eft incurvus auguriim baculus, quo utebattfur ad defi-
gnanda cceli fpatia &c. Era lo Strumento, di cui parliam* fatto ad imitazione del 
Lituo , che gli Auguri Roman! ufavano , come afferifce Srifciano lib. 1. apud Cafp. 
Bartholinum he. cit. lib. 3. cap. 7. LitiCen , Liticinis, ex Lituo, quod eft genus 
Tubae minoris. Unde _& foni fuit acutioris, quemadnodura apud Statium: 

Et lituis aures circumpulfantur acutis. 
Luc anus lib. 1. 

Stridor lituilm clangorque Tubarufn. 
(1711 Ariftid. Quintilian. de Mufica lib. 1. pag. 101. Itaque infer ea qua: in-

nantur, ma rem aliquis pronunciarit tubam, ob vehementiam: feminam autem, ti
biam Phrygiam, cjnae flebilis eft ac luduofa. Deinde ex mediis Pythicam plus vi-
rnitatis habere quis dixerit, ob gravitatem; Choricam, naturs feminesc, ob pro-
penfionem in acuttim. 

• I 
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nere , come Ie Diatoniche, le Cromatiche, e le Enarmoni-
che (173) • 

Se tanto apprezzarono i Greci gli Strumenti da corda, 
come abbiamo veduto di fopra, per la loro efficacia nel mo
ver gli affetti , per la fteffa ragione altresi ebbero in ugual 
pregio, fe non anche maggiore, quei da Fiato. Ed in vero, 
parlando primamente delle Trombe , Buccine , Conche, e Cor* 
ni j che quefti Strumenti per fe fteffi abbian gran forza per 
rifvegliare ed eccitare nell* animo umano 1' allegrezza , il 
coraggio , f ira , e altri affetti di fimil fatta, lo fperimen-
tiarno noi fteffi, e ne vediamo gli effetti, fingolarmente 
nella Tromba 0 7 4 ) > ftrumento per fe fteffo in ufo appreffo 
quafi tutte te Nazioni per animare i Soldati alle Battaglie. 
Poteifimo pur noi nell'ifteffo modo fperimentare i tanti ef 
fetti, che eccitavano le Tibie appreffo de'Greci, infinuandofi 
il loro fuono , come dice Plutarco (175), nelle orecchie, coll' 
infbndervi la voce gioconda , che penetra fino all'anima, che 
facilmente refteremmo perfuafi, quanto mai a tutta ragione 
foffero preffo di loro in tale , e tanta ftima, fino a chiamar 
arte divina quella del fuono delle Tibie C x 7 0 -

Ma 

(173) Di tutti gli Strumenti da fiato accennati fard dichiarata la natura, la 
forma , ed il fuono , per quanto ci fard permeffo, nella Differtazione degli Strumenti 
de' Greci, che verrd ef pofta nel feguente Tomo III. 

(174) Virgilius JEneid. lib. IX. v. 503. 
At tuba terribiiem foni mm procul sere canoro 
Increpuit 

Afcenfius in hunt loc At tuba, fcilicet, bellica : increpuit, procul sere canoro, 
ideft, concavo. ut latius canat: fonum terribiiem, fcilicet, claflicum, ac beJJicum 
lignum . Se i Sonatori di Tromba facsffero ufo dei Suoni piii gravi di tale ftrumento , 
e opportunamente tali fuoni foffero introdotti da'Compofitori nelle loro Compofizioni, io 
penfo che effetti Jingolari foffero per produrre . 

(175) Plutarchus Sympofiacon VII. Qu&ft. 8. Tib'am, ne fi velimus quidem, i 
menfa arcere licet. Nam libatioi;es earn exigunt una cum corona, & ubi paeani 
accinens divinum cultum abfolvit, fuavi cantu definens per aures tranfit, jucunda 
tas perfundens voces, quae tranquulitat m ad animum penetrantem efficit: ut fi quid 
triftitiae, & curarum mero non fit difcuffum, id venuftate & manfuetudine cantile
na: circumventum conquiefcat. Si quidem modum tibia non excedat, neque nimios 
animo adferat motus, eumve exagitet atq„e extra fe r-piat nuiltitudine fonorum 
atque modulorum emollitum , & ad errandum proclivem redditum . 

(176) Athen. Deipnofoph. lib. XIV, cap. x. Ciotho tibicinum artem lau-
dans fie ait. 

Hanc artem igitur maxime divinam 
Bromio conceffit venerandae dea: fublimls & elatus fpiritus, 
Cum eleganti __ arguta veiocis inanus celeritate. 
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Ma ficcome un picciol numero, di tante da noi fopra 
riferite, ce n 'e reftato (177) , il quale anche a giorni no
ftri non poco fi e diminuito da quello ch' era in ufo ne' 
due fecoli andati, percio non ci li rende cosi facile ii con-
cepire la forza delle Tibie Greche nel muovere ed eccitare 
tanta diverfita d' affetti. 

Cio non oftante efaminando la natura di tali Stru
menti con qualche particolar diligenza, potremo, fe non 
di tutte, e totalmente , almeno d'alcune formarne 1'idea . 
Fra le qualita fingolari del fuono prodotto dalle Tibie, 
particolarmente dalle Medie, il fuono delle quali di fua na
tura s' accofta piii di quello degli Strumenti da corda , co
me offerva Giambattifta Doni (178) , alia voce umana, vi 
fono quelle del fuono forte , o debole; delF afpro , o deli-
cato j deli'incitato , o fedato ; dei rauco, o dolce; dell'acu
t o , o grave. Fra ciafcuna di quefte qualita ne nafce an
cora una media, che partecipa dell'una e dell'altra. Han
no inoltre tutte quefte qualita in fe certe proprieta fpecia-
li , le quali vengon bensi dall' anima concepite e diftinte , 
ma fono per lo piu tanto ineffabili, che non trova termini 
ne vocaboli per efprimerle , ma unicamente ella ne fperi-
menta i movimenti diverfi, che in effa vengono eccitati, 

fen-

(177) Tra gli Strumenti da fiato in ufo ne' due fecoli andati, benche -varie fia
no le Tibie da noi chiamate Fiauti , non giungono perb mai alia diverfitH delle fpe-
cie, e fono non poco inferiori al numero di quelle de! Greci . e dei Romani , come fa
cilmente ogn uno puo da fe rilevare, confrontandole con quelle, di cui fanno menzione 
Silveftro Ganaffi dal Fontego, Ottomaro Lufcinio, Amelia VirgV.iani, P. Artufio, 
P. Merfennio , P. Kircher, ed altri, col defcriverne la natura, e le varie fpecie, colla 
ferie de' loro fuoni• A giorni noftri, fe non ne abbiamo perduto I' ufo, Ji i perb perdu-
ta la diverfita de' gradi delle voci, e fuoni di Soprano, Alto, Tenore, e Baffo, che effi 
praticavano ne' Fiauti , Cornetti, Pifferi, e Traverfe . Sono in oltre anche andati in 
oblivione alcuni altri Strumenti da fiato, come il Ton ant e, V Altamir-a , V Armilla , 
ed altri, di cui fanno menzione gli Autori accennati , 

(178) Giambatt. Doni Tratt. della Mufica Scenica cap, 37. pag. 105. lOtf. T, X. 
Che poi gl' Inftrumenti da fiato fiano piu foavi, paietici, e fimili alia voce umana 
degli altri, 1' efperitnza fteffa lo dimoftra negli Organi, e ne'Cornetti, che quando 
fono ben fonati, non ft puo fntir cofa piu dolce: e Ariftotile anco afferma ne' 
Problemi muficali, che e piu foave il fuono della Tibia, che della Lira, e che 
ella ha 1' ifteffa proporzione con gli altri Inftrumenti, che V armonia frigia con le 
altre armonle; la qual corrifpondenza confifte in avere grande efficacia in muovere 
gli affetti col fuono, che ha dell'attrattivo, e patetico. Dice anco, che fi unifce 
naeglio con la voce umana, per la fimiglianza, che ha con lei, e che ricuopre 
molti errori de' Cantori: tutte qualita molto coniiderabili per quello che fi cerca . 
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fenza poterli fpiegare. In tanto numero di Tibie egli e 
per fe chiaro, che ve n* erano delle grandi, piccole, e 
mez.'zane. Le piccole per fe fteffe atte a dar un fuono acu
to , e alcuna volta ftridente ; te grandi un fuono non folo 
grave, ma anche rauco, e cupo; le mezzane tra 1'acuto, 
e ii grave, e che s' accofta alia voce degli Uomini nell' 
eta virile , quando non vi fi opponga qualche difetto o 
nella materia , o nella forma . 

Dolce e fedato era il fuono delle Tibie Pitie , concitato 
e veemente quello delle Coriche; querulo e lugubre quello 
delle Oblique; patetico e dilettante quello delle Piegate; 
ftridulo e acuto quello delle Galliche o Carnix CI79)« 

La diverfita della materia, della forma „ della perizia 
degli Artefici nel fabbricarle, del modo per eccitarvi il 
fuono, erano tutti mezzi per produrre nelle Tibie le accen
nate qualita e proprieta ; fu di quefto facevano uno ftudio 
particolare , e riufci loro di formarne di si perfette , che al 
riferir di Luciano, alcune vendute furono per fino fette 
talenti , preazo, come ogni uno ben vede, eforbitantifsi-
mo (1S0). 

AI pregio, in cui ebbero i Greci le Tibie, inferiore 
non fu f ufo ch' efsi ne fecero. Ogni loro funzione o fa. 
era, o profana era accompagnata dal fuono di qualche 
Tibia. Ne' Sagrificj , Libaaioni, e Laudi degli Dei ufa-
va-no le Doris (181) ; ne' giorni feftivi le Lidie (181) ; ne* 

Con-

(179) Donius de Pr&ftant. Mufic. Vet. P. 3. T. 1. p. i j * . Quis enim eft adeo fen-
fuum hebes, ut iis vel mediocriter inflatis non capiatur, five dulcem ac fedatum 
Pythiarum fonum requirat; five Choricarum concitatum ac vehementem ; five obli-
quarum queru'lum ac lugubrem; five inflexarum patheticum ac llexanimum; five 
Gallicarum tinnulum atque acutum . 

(180) Lucianus Adverf. IndoEl. Qusefo t e , fi quis tibia canendi artis ignarus 
prorfus, forte fit naiftus Timothei tibias, aut quas Ifmenias feptem talentis emit 
Corinrhi &C. Varie furono le fpecie dei Talenti, come nota Monf, Monchablon ( Diclton. 
abreg. d' antiq.), e percio varit anche le opinioni nello ftabilime il valore. Il Faccio-
lati (Calep.) dice: Si ad pecuniae Veneta: eftimationem redigas, valebat fere mille 
ducatos argenteos. II Hieupcrt ( Rit. Rom. Seel. VI. cap. 3. §. 6.) palam eft Talen-
tum valuiffe florenos Hollandicos 1800. Qualunque fiafi il valore , ferve perb di gran 
prtva a dimoflrare in quanto pregio tenute foffero le Tibie . 

(1S1) If a. Voffius de Poem. Cantu p. 117. Hymnis vero & Deorum facris adhi-
bebatur tibia Doria, & ipfa quoque gravem emitters fonum, fed denfum & plenum. 
Jul. Pollux Osom. lib. 4. c 10. Seg. Si. Ad Hymnos autem, idoneie erant Spondacicae. 

(x8x) H-onUius lib, 4, Cam. Od. 15. v. 15. Nof-
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Conviti le Tarotnie ( 1 8 3 ) ; negf Imenei , e Sponfali le Ga-
melie, i Monaull, le Tibie doppie, e te Zigie ("184) ; nelle 
Scene le Pitauliche, Peani, Coriche o Corauliche , e Serra-
ns 0 ^ 5 ) ; ne' Poemi Profbdii le Embaterie ( 1 8 6 ) ; negl* 
Inni le Spondiache ( 1 8 7 ) ; ne' Funerali le Frigie, Parane
te, Oblique, e Gingrine 0 8 8 ) » n e l I e Concioni il Tono* 

M m rio 

Nofque & profeftis lucibus, &_ facris 
Inter jocofi munera Liberi 
Cum prole, matronifque noftris 
Rite deos prius appsecari, 

Virtute fumftos more patrum duces, 
Lydis remiffo carmine tibiis &c 

{it*,) Jul. Pollux loc. cit. Seg. to. Paroenii vero, parva? erant [Tibial ii.fa.que, 
& xquales , Jul. C&f- Scaliger Poet. lib. x. cap. xo. p. 33. Conviviales erant pares & 
aequales, eaeque pufillac ad fignificandum aequalititem conviviorum I'-circo rotunda 
olim menfa , ne quem fibi pradatum quifpiam conquereretur. Ita £ais "iian ab Ho
mero apa r t i endo . Et Ceres iccireo non folum fpicifera, fed etiam lesifera appel-
ia ta , cui ob earn rem agerent $tcr(to<p6p-et• ut eadem fit & ciborum & juftitiae in-
ventrix. Has epulonum tibias vctpotrt-ic appellabant. propterea quod vinum effet 
anima conviviorum. Jo: Bapt. Donius de Pr&ftant. Mufic. veter. T. 1. p. 170. Paroe-
nias (Tibias) comeffationibus atque conviviis. 

(184) Pollux ubi fupra. Kid ri ph yctputKior etvXnpttt, Mo ctvXol 8<roty, tsv\i-*.mlt*.9 
(tin ttTroiihovvtit. Cantus autem nuptialiserat, duabus tibiis canebatur, quarum al
tera major, abfolvebant fymphoniam . Joachim. Kiihnius in hunc loc Nuptiali can
tui duae erant tibia:, concentum quidem edentes, altera tamen major, quod m^ritus 
major effe debeat , fua fcilicet uxore , ut uxor inferior fuo mar i to . Scaliger loc. cit. 
Aliae (Tibia) didlae Nuptiales. has monaulos fuiffe fcribunt: ad quas canerent Hy-
menaeos: alii binas ajunt, jundas, impares: ac placet omen conjugii fpecie. Apu-
lejus lib. 4. de Afino aur. apud Barn. Briffoltium de Ritu Nuptiar. T. 8. Thef. P.om. 
Antiq, Grevii pag. 1045 & fonus tibiae Zygiae [ ea enim refta eft, quam & 
Beroaldus ampleftitur, ledlio] mutatur in querulum Lydii modum . Jo: Bapt. Do
nius de Pr&ftant. Mufic. veter. T. 1. pag. 170. 

(185) Gafp. Bartholinus de Tibiis veter. 1. 3. cap. 7. Varro apud Nonium in Ra-
raices : Priufquam in Orcheftra Pithaules inflet Tibias , domi fuae ramices rumpit. 
Cio: Ban. Don! della Mujica Scenica cap. 37. T. x. pag. 104. Diomede dice. 
Quando enim Chorus canebat, Choricis tibiis, ideft Chomilicis, artifex concme-
bat : in canticis autem Pythaulkis refponfabat, quod paribus, aut imparibus tibiis 
dicitur; e altrove pag. 155. coll' autorita dell' ifteffo Diomede. Indicio funt quod tibiis 
paribus, imparibus, Senanis agebantur Comoediae. idem de Pr&ftant. Mufic. veter. 
T. 1. pag. 170. Habebant iidem Choraulicas, quas Choris & Dithyrambis aptarent; 
Pythaulicas cantibus Scenicis ac Peanibus. 

(186) Donius loc. cit. Embaterias Profodiis. 
(187) Scaliger loc. cit. pag. 31, Spondiacis vero ad hymnos deorum. Vide Cap. 6. 

I. X. Bartholin'! . 
(188) Statius Thebaid. lib, 6. apud Bartholin, lib. 1. cap. if. 

Cum fignum ludus cornu grave mugit adunco 
Tibia , cui teneros fuetum deducere manes 
Lege Phrygum mcefta. Pelopen monftraffe ferebant 

Exc-
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rio (189'); nelle materie amatorie le Joniche (190). Avevano 
inoltre te Tibie particolari ne'giuochi (191) , nelle naviga-
zioni (192), nel pafcolare i Cavalli, nel prendere i Cervi 
e i Cinghiali , nel frenare 1'impeto dei Lupi, nel far bal-
lare gliElefunti, e i Cavalli, nel prendere e nell' ammaeftrare 
nel Canto varie forta di Uccelli , nel prenders i Granchj 
marini, e i Paftinacchi, forta di pefce marino 093)* *n 

oltre i Cretefi , e i Lacedemoni nelle guerre in luogo delle 
Trombe, e degli altri militari Strumenti ufavano le Ti-
bie (194)* e cosi pur anche i Tebani, e i Tirreni 0 9 5 ) ' l 

quali di piii fiagellavano i Rei, e cucinavano al fuono di 
quefti Strumenti (196) . -n 

Exequiale facrum, carmenque minoribus umbris 
Utile 

Jul. Pollux loc. cit. cap. to. Seg. 81. Paratretae, Iusftui conveniebant acute, & lente 
inflatae. Bartholin, lib. i. cap. 6. Apud Athenaeum non minorem numerum reperies 
a gentibus variis defumptum. Gingras tibias, quibus ex Xenophonte Phoenices ufos 
rerert, defcribit lib. 4. De'pnof. palmum longas, ftridulum fonum 6c lugubrem 
edentes, quibus etiam Cares mortuos lugere cum Polluce confentit. 

(189) Vide cap. 14. lib. X. Cafp. Bartholini. 
(190) Horatius Carm. lib. 3. Od. 7. v. x$. 

neque in vias 
Sub cantu querulae defpice tibiae : 
Et te faepe vocanti 
Durarn difticilis mane. 

jffcenf. in hunc loc. Sub cantu, i. inter cantum Tibiae querulae, i. querentis quod 
duritia tua, & mane dilficilis, i. inexorabilis , ipfi juveni, vocanti, i. compellanti 
te faepe duram, quod s. non fleclaris, nee fores aperias amanti. 

(191) Cicero x. de Legib, 37. Jam ludi publici, cum fint cavea, ciredque divifi, 
funt corporum certationes, curfu, & pugillatone, huftatione, curriculifque equo-
rum ufque ad certam vidoriam circo conftitutis: cavea, cantu, voce, ac fidibus 
& tibiis: dummodo ea moderata fint, ut lege praefcribitur. 

(191) Ariftophanes in Acharnenf. All. x. Scena 5. v. 66. 
t\v\o>v , *te\i-/r£r , vtyKdpm , cvpiy^t,a.Tm . 
Plenum celeufmate, tibiis & nauticis 
Modis, ac iibdis. 

Cafp. Bartholinus de Tibiis veter. lib. x. cap. \6. traduce il prefente verfo di Ariftofa-
ne nel feguente modo : Tibiarum, hortationum, carminum navalium, fiftularum, 
ny\ttpoi , Interpres genus muiica: modulations effe dicit, quo remiges exhortaban-
tur. Quod idem Pollux inter genera cantionum Tibiarum retulit, fib. 4. cap. 10. 

(193) Jul. C&J. Scaliger Poet lib. I. cap. 4. Cajp. Bartholinus loc. cit. cap. 17. 
(194) Polybius Hiflor. lib. 4. n. 7. Neque exiftimandum , veteres Cre.enfes_& La-

cedemonios, loco tubae Tibiam & rhythmum [a.v\6r x.cu puSpiir} ad helium fine cau
fa ufurpaffe. 

(195) Athen&us Deipnofoph. lib. 4. cap. 13. Eratoftenes libro primo Olympioni-
earum Tyrrhenos fcribit ad tibiam pugillatu contendere. 

(ipiS) Pollux lib. 4 cap. 7. fegm. j«, Tyrrheni vero, ut Ariftoteles tradit, non 
folum pugnant ad tibiam, fed euam nageilis caedunt, & coquunt. 
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Reftano ora gli Strumenti da battere, che fono il Cem
balo , Timpano , Siftro , Crotalo, Crepitacolo , Crembalo , Tin* 
tinnabolo, Cruma, e Trigono ( 1 9 7 ) . Dei tre primi abbiamo 
parlato nel primo Tomo C 19 8 ) » m a P"* diftintamente e di 
l o r o , c degli altri tratteremo in una Differtazione a par
te , e defcriveremo la loro materia , e forma, giufta la 
promeffa fatta di fopra . Per ora ne daremo una breve noti
zia , additando ancora di alcuni f u f o , che gli Antichi ne 
fecero . 

T ra i Simboli di Cibele nelle medaglie, baffi r i l ievi , 
ed altri monumenti si Greci che Latini , fpeffo s' incontra-
n o , come nota Monfignor Bianchini ngg), dei Timpani, e 
dei Cembali, afferendo Diodoro di Sicilia, che Cibele foffe 
inventrice di quefti due Strumenti O 0 0 ) • e O r ^ e o "°mi-
nandola toccatrice di T impano ( 2 0 1 ) . Lucre2io parlando 
dei di lei Sagrificj dice (202) . 

Dalle palme ptrcoffe in fuon terribile 
Tuonan timpani tefi, e cavi cembali. 

Anche le Baccanti , e i Sileni, cosi pure i Cureti , fe ne fer-
vivano ne' Sagrificj di Bacco, e nelle fefte della nominata 
Dea Cibele ( 2 0 3 ) . II Siftro ftrumento particolare degli 

M m 2 Egi-

(197) Laur. Pignorius de Servis. Cafp. Bartholinus de Tibiis veter. Samuel Pitifcus 
Lexic Rom. Franc de Ficoroni, Mafch. Seen. Franc. Bianchini de Trib. Gener. lnftrum. 
Mich. Ang. Caufeus Rom. Mufe. 

(19&) Differt. 3. pag. 437. feq. 
(199) Franc. Blanchinus loc. cit. cap. 5. n. i . Paffim occurrunt tympana inter 

fymbola Matris Deum in nummis, anaglyphis, aliifque monumentis Grarcorum, & 
Latinorum. 

(100) Diodorus Biblioth. lib. 3. pag. mihi 191 matrique, jam Deam 
(Cybe'em) effe perfuafi altaria extruxerunt, tympanorumque i<ftu ; & cymbalorum 
t inni 'u; nee non aliorum , quae circa ipfam evenerant, imitatione; facra 6_ hono-
res ejus peregerunt. Natales tamen Deae hujus Phrygiae adferibuntur. 

( to 1 Inno di Rea verfione di Ant. Maria Salvini . 
(xox) Lib. x. v. <Si8. 

Tympana tenta tonant palmis, & cymbala circum 
Concava; 

(103) Catullus Carm. 61. v. 19. 
• fimul i t e , fequimini 

Phrygiam ad domum, Cybeles Phrygia ad nemora dear: 
Ubi cymbalum fonat vox, ubi tympana reboant. 

Ovid. Metamorph. lib. 4. v. 389. 
Et adhuc Minyeia proles 

Ur-

• 

• 
m 
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Egizj, di cui fi fervivano i Sacerdoti ne' Sagrific; di Ifi. 
de 0 ° 4 ) ' Crotalo, al riferire di Celio Rodigino 0 °5 )» 
Viene^interpretato dai dotti per una Canna tagliata con tal 
artificio, che agitata e percoffa con le mani renda fuo-
no 0 ° 0 • Crembalo compofto di certe conchiglie, confimili 
alle noftre Caftagnette o Naccare; o pure di certi piccoli 
ofii, i quali fra le dita infieme percoffi -fanno una fpecie di 
fuono o ftrepito, folito praticarfi da fanciulli, e dalle don
ne Spagnuole nel Ballo 0 ° 7 ) • Tintinnabolo, o Crepitacolo 
fpecie di Timpano con certi piccoli campanelli, o fonagli, 
che ne' monumenti antichi fi vedono nelle mani della Dea 
Cibele, e di Ari , come rilevafi da un'antico baffo rilievo 
pubblicato dal Boiffardo, al riferire di Monfignor Bianchi
ni O 0 ^ ) » dove vedefi la Dea Cibele , che tiene in mano 
un Timpano, alzandone parimente un' altro 1' amato fuo 
girzoncello A t i ; in' oltre da un' albero di Pino pendono 
due Tintinnaboli in forma di Campanelli, o fiano Crepitacoli 
adoperati nelle loro fefte . Cruma , confimili ai Crembali era-
no quegli ftrumenti dai Latini detti Cruma , o Crufema accen-

na-

Urget opus, fpernitque Deum, feftumque profanat.' 
Tympana cum fubito non apparentia raucis 
Obilrepuerc fonis: & adunco Tibia cornu, 
Tinhulaque ara f o i l a n t . . . . . . . . 

(104) Franc. Blanchinus de trib, Gener. Injirum. lib. 3. n. 11. Siftrum. Celebri 
illud ludis Organurn. & Itiacorum geftamen, quod ab Apulejo adamuflim delinea
tor lib XI. Meram. obfervante Pignorio de Menfa Ifiaca pag. 34. 

(105) C&lius Rbodiginus Lett. Antiq. lib. 19. cap. 4. Crotalum verd dodli/fimi 
interpreiantur calamum fciffum proprie ac ftudiofius comparatum, ut eificere fonum 
queat, f\ quis verfet manibus. 

(xo6' Bltnrhinus loc cit. n. 9. Crotalum, ait Spoil ius Mifcell. fed. 1. art. 7. 
pag. i i . Tab. 14. proprie fciffa arundo, conftrucla ftudio, ut fonet, fi quis ipfam 
quatiat m.'nibus. Sic enim Glome Graecorum . 

(107* /ithen&us Dslpnojoph. lib. 14. cap. 14. Didymus fcribit quofdam folitos ly
ra: vice conchis & teltis complofis, numerofum fonum faltantibus excnare ut teitatur 
in Ranis Anftophanes Aci. j . Seen, i-

. . . . . . . . . . u b i ilia teftulis 
Crepitans ? . . . . . . . . . 

Valecampius loc eit. ea fiunt'ex teltis & oftreis.- noftratibus, ex teft's, vel ofiibus, 
inter digitos infertis: vel ex pufiilis rntinnabuls alligatis2 Hifpanis, ex aeneis dua
bus velut exiguis lancibus collilis; ftrepitum ejulmodi illi vocant Calbgnetas. 

(i-8) Blanchinus loc cit. n. x. CrCpitaculum, ad g-nus tymgafii rc-ferri poteft 
ex figura. quam praefelt. In antiquo anaglypho per Bodfirdum edito T. 3. pag. 47« 
Cybeies tympanum manu geitat, Athyde pariter aliud tympanum eievaute. 
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nati dal Poeta Comico Ariftofane, che da Pitifco (209 ) ven-
gono tradotti per Cruma , e dall' editore dei Poeti Greci (210) 
per piccoli vafi di terra , o gufci d' oftriche , o d* altri con
fimili pefci armati , i quali infieme percoffi rendevan fuono . 
Era pure alquanto fimile al Siftro il Trigono, di, cui varia 
era la forma , effendovene alcuni di forma triangolare, ed 
altri al di fopra rotondi , e quadrati al di fotto , fenza ma-
nubr io , e in luogo delle verghe di metallo eranvi degli 
Anel l i , i quali non fi fcuotevano , come nel Siftro, ma da una 
verga dello fteffo metallo percoffi, rendevan fuono 0 * 0 • 

Evvi finalmente un' altra forta di Strumenti, dagli an
tichi ufa t i , e da me non nomina t i , fra quelli da bat tere , 
perche hanno un' ufo affatto diverfo dal loro , fervendo effi 
come di guida e fcorta a tutti gli altri . Chiatnavanfi quefti 
Strumenti Scabilli, o Scabelli , e i di loro Sonatori Scabilla* 
ri, e di tali Strumenti per lo piu fi fervivano i Suonatori 
di Tibie , i quali , fecondo Francefco Ficoroni Qui) appog-
giato all 'autorita di varj Scrittori, avevano fotto del piede una 

fpecie di fandali, o di legno, o di ferro, ovver metallo chia
mafi Crupezio dalla feonora percoffa, che con effi davano nel 
palco teatrale.... Con battuta di tal forte davafi da effi al 
Coro il fegno del cominciart il fito canto , e anche a' Pantomimi 
la norma , a tempo della quale regolaffero i loro gefti, e fal
ti ; talora anche i Tibicini fuonavano le loro tibie, e col piede 
cosi armato percuotevano il palco nelle finfonie a pit) forte 
d' iftrumenti, regolando con cio gli altri feuonatori , acciocche 
andajfsro a tempo, Varie pero fono , come accader fuole in 
tutte le cofe ant iche, le opinioni degli Scrittori intorno la 

/ for-
' ' ' • I—. • 1 n I I . • • 1 - ~ 1 I . . . i - i . • i.i _ . .„ , .11 I I I ' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 • • . 

(109) Samu. Pitifcus Lexlc. Antiq. Roman. Crumata vocabantur teftula: & 
oflicula, & crotali ufum praeftabant. Mart. VI. 71. 1. 

Edere lafcivos -•d Banica crumata geftus 
Et Gaditanis ludere dodta modis 

Hifpani, & Maxime Gaditani etiamnum iis utuntur in faltationibus, & ca~ 
ft"gnetas vocant, aliifque', ad nos eorum pervenit ufus. Nee tamen Graecis incogni
ta erant. Ariftophanes Ranar. Aci. V. Sc. 1. n. 49. Ubinam eft ilia, quae oftreis, 
ideft crumatis, pulfabat > 

(110) Vedi qui fopra I' Annot. (107) , cosi pure If a, Cafaubon. Animadvtrf. in 
Athen&um lib. 5. cap. 4-

( t u ) Appreffo il Pignorlo de Servis pag. mihi i6x. \6*\. vedonfi effigiate le due 
forme di Trigono, 0 fia Si fire. 

(_ii; Mafchere Scenic be cap. 6$, 

N 
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forma, e 1'ufo di tali ftrumenti, Ie quali qui di buon gra-
do tralafcio, per non recare colla foverchia proliffua a' miei 
leggitori increfcimento, e faftidio. Solamente aggiungero, 
che il capo Suonatore di tali ftrumenti clriamavafi Mefocoro, 
ed era quegli, che dava il fegno di cominciare il fuono (213), 
e dirigeva tutti i Suonatori di altri ftrumenti, determinando 
la mifura del tempo, a norma del quale dovevano ftar fog-
getti , affine di uniformarfi alia mifura del tempo dei Can
tori, per evitare la confulione e difordine facile a nafcere, 
fingolarmente in tanto numero di ftrumenti, mentre al dire di 
Vopifco riferito da Gafparo Bartolini (jiif), oltre i Sona
tori di Strumenti da Corda, e da Battere, erano, maflima
mente nei Cori delle Commedie e Tragedie , cento Salpifii, 
o Sonatori di Tromba; cento Camptauli o fiano Tibie cur
ve ; cento Corauli e cento Pilauli tutti Sonatori di Tibie 
proprie pel Teatro. 

Ma e con qual pro mai , dira forfe tal' uno, aver po
tevano parte nella Mufica Greca, e a lei recare qualche or
namento e decoro gli accennati Strumenti da battere, valevoli 
folo a produrre del rumore, e dello ftrepito, e non gia 
mai alcun determinato fuono? Qualor pero egli richiamera 
alia memoria quanto fi e detto del Ritmo, chiaramente ve-
dra , che avvedutamente tali ftrumenti introdotti furono da 
Greci nella lor Mufica, mentre col loro regolato percuoti-
mento facevano comprendere agli Uditori , come avverte 
S. Agoftino (215) , la mifura delle Sillabe, de'Piedi, e dei 

Ver-

(113) Bartholinus de Tibiis Veter. lib. $. c. 4. . . abfimili loquendi modo ufus (eft) 
Sidonius Apollinaris, apud quem lib. 1. cap. x. Mefochorus , qui in choris apud 
Veteres pedum fupplofione lignum canendi dedit, non minus canere dicitur, quam 
Lyriftes, choraules, tympamftria , & pfaltria. 

(114) Loc. cit. Ad idum horum fcabellorum Tibiarum incentiones moderate 
funt & una etiam alia inftrumenta, ut eodem numero atque tempore omnia fimul 
concinerent. Atque haec mens fuit Vopifci in Carino: Item & centum Salpiftas uno 
crepitu conciiientes, & centum camptaulas, choraulas centum etiaai, Pithaulas 
centum . Ubi apparet tot fimul Muficos ad unum crepitum aequaliter concinuiffe, 
qui quidem perpetuum quendam & certum numerum dedit, fed in quo,_ fine Ti
biis, nullo modo diftingui potuitconnexio, nimirum ubi finis vel ubi initium, cum 
unus & idem ubique femper tenor effet. 

' (*l<*) S. Auguflinus de Mufica lib. 4. apud Cafpar. Bartholinum loc at. 
Quasro ex t e , utrum poilint copulati pedes, quos copulari oportet, perpetuum 
quendam numerum creare, ubi nullus finis appareat. Veluti cum Symphomaci 
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Verfi, onde poi diftinguere la qualita del Ritmo, e del 
Metro. 

Ed eccoci al fine di quefta Differtazione nella quale ci 
Iufinghiamo d' aver meffa in tal vifta la Mufica de' Greci 
da poterne formare quella giufta, e nobile idea, adequata 
alia di lei ampiezza, eccellenza, e perfezione, per cui tanto 
fopravanza la noftra. 

Dal che altresi non dovra riufcire malagevole il pet-
fuaderfi dei di lei maravigliofi effetti, che faranno il fug-
getto della feguente Differtazione. 

Canon 12.V0C. aDllnzfi-jSCaSJJiapenie. Contraries. Conirariiscurancur: 

ZUmzr. aputl ^Athen. 
Chorum qe- nus est am-Co - rum 

j 

fcabilla & cymbala pedibus feriantur, certis quidem numpris, & his qui fibi cum 
aurium voluptate junguntur, fed tenore perpetuo: Tta ut fi Tibias non audias, 
nullo modo ibi notare poflis, quoufquc procurrat connexio pedum, & unde rurfuro 
da caput redeatur. 
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Pregi della Mufica de* Greci, e maravigliofi 
effetti da effa prodotti. 

Ualunque volta vengafi ben riguardando alle tre parti, 
che componevano la Mufica de' Greci, cioe f Armo
nia , il Ritmo, e il Difcorfo, efficace ogni una per fe 

fteffa a movere gli umani affetti, e di tutte e tre 
infieme unite fe ne formi la giufta idea, non fi avranno 
per favolofi gli effetti, awegnache maravigliofi, dalla fteffa 
Mufica prodotti , che trovanfi da gravi Autori e Greci e 
Latini riferiti. Che fe pur tali per awentura fembiino a 
certi uni de' noftri giorni, egli e , perche effi apprendono 
la Muiica greca in tutto fimigliante alia noftra, la quale, 
febbene per fe fteffa efficace a mover gli affetti non folo 
per f idea , o fia invenzione, ma affai piu per Ja forza dell' 
Armonia, ad ogni modo perche non molto curaute del 

Rit-
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Ritmo , e della Poefia, riducefi per lo piii ad eccitare il 
folo diletto 0 ) • 

Nella Mufica de' noftri giorni non fi cerca, che la 
varieta delle idee ; la fcelta degl' Intervalli piu atti a 
folteticare il fenfo; te efpreffioni piu tenere e delicate; 
P unione di quei movimenti, di quelle figure , e di quegli 
ftrumenti, che recano maggior forprefa, ed eccitano piu 
romore ; e nei Cantanti e Suonatori quel folo ricercafi, che 
e in bocca d' ogni Profeffore , e dicefi Buon gufto. 

Non cosi nella Muiica de'Greci. Eglino nel coltivarla, 
e riduria a tutta la perfezione, avevano principalmente in 
vifta il regolamento delle paffioni tanto neceffario all' onefto, 
e virtuofo vivere, e il piacere nel fentirla unicamente fer-
viva di allettamento, per indurre gli uditori a procacciarfi; 
per di lei mezzo cio che poteva in loro correggere i viz;, 
e ridurli dolcemente al buon coftume, e all' acquifto della 
virtu. 

Ogni qual volta per tanto, che ben fi concepira il ve
ro carattere della Mufica de' Greci , non fara difficile il per-
fuaderfi della verita dei di lei mirabili effetti, e noi qui a 
un tal fine, dopo d' averne in quefta noftra Differtazione 
riportati varj , pafferemo ad efaminar~ la forza , e valore 
della detta Mufica , e il come cagionar li poteffe . 

Fra i molti , e varj ammirabili effetti attribuiti alia Mu
fica Greca, merita da noi il primo luogo quel pieno domi
nio ch' ella efercitava fopra le umane paffioni, maneggian* 
dole a fuo talento, du effo come da loro cagione tutti que
gli altri derivando , the tanto recano d' ammirazione, e di 

N n ftu-

(1) Due fono J mezzi . per li quali la noftra Mufica eccita , e muove gli affetti. 
V um1 fi e l' Idea, a fia Inven'ione, che place anche di chiamare col vocabtlo diffi
cile a defcriverfi, buon Gufto. V altro fi e / 'Armonia, a fia unione di varj Juoni , 
• voci contemporanee , Quefta per fe fleffa , mane^giata eon arte , ha una forza ben 
grande per muovere I' animo noftro .. qualunque affetto , ed i talmente a let connatu-
rale , che non foggiace a vicenda , o mutazione di tempo , o a varictd di genio . L al
tra ha le Jiie vicende conjimili a quelle del veftire, che mutanji al mutarfi della 
Moda . Di piii e quefta per fe fteffa rifpettiva , fecondo il genio e T idea^ degli Artefici, 
the la producona , e degli Uditori che I' ajcoltano i cosi pure delle Nazioni , come ve-
diamo accadere fingolarmente tra la Mufica degl' italiani, e de' Francefi nel gHft* 
non poco diverfi, accadendo fpeffo , che un' idea , quanto place tld una parte di eke 
f afcolta, altrettanto dijpiace all' ultra, 
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ftupore. Di si fatta fignoria della Greca Mufica fopra gli 
umani affetti, oltre tutto cio , che per noi fi e detto nell' 
antecedente Differtazione , e quel di piu che diraffi in ap
preffo , ne abbiamo dei fatti troppo chiari, e rinomati, per 
non reftarne pienamente convinti. 

Di Clinia Pitagorico narrafi da gravi Autori O ) » cn> 

egli , qualor fentivafi accender di bile, e di fdegno , dava 
tofto di mano alia fua Lira, e col di lei fuono acchetava 
la fua paffione. Di Pitagora fteffo abbiamo, ch'effo pure, col 
far mutare i modi della Tibia , cangiaffe il cuore d' un certo 
Giovine delirante per amor infano , e furiofo , e lo riduceffe 
in buon fenno . Ed un'altro Giovine parimente, the prefo 
da cieco furore, e impugnata la fpada, ftava in atto d' ucci-
derfi, per 1' ifteffo mezzo lo faceffe tornar in fe fteffo, e 
defiftere da fiffatta beftiale rifoluzione (3) • Di Empedocle 
ancora raccontafi, che per mezzo di certi Modi mufici , un 

Gio-

(t) Mlianus Var. Hiftor. lib. 14. cap. 13. Clinias moribus fuit vir probus , do-
flrina autem Pythagoreus. Is fi quando in iram proveclus effet, atque in iracun-
diam fe ferri ipfe fenfiffet, confeftim prius quam confummata effet ira, & elucef-
ceret in ipfo, quo ageretur affedii, adaptatam pulfabat citharam: interrogantibus 
vero caufam rei, refpondit eleganter: Lenior ita. Atbennus Deipnof. lib. 14. cap. 5. 
Clinias Pythagoricus, ut refert Chamaeieon Ponticus, moribus vitaque diverfus ab 
aliis, fi quando ira concingeret ilium exafperari, lyra fumpta ludebat, & fi quis 
rogaret cauffam, fe dicebat ita mitefcere. 

(3) Sicrome in varii modi vengono dffcritti i due fatti operati da Pitagora , cosi 
per mavgior lume del lettore efporrb il fentimento dei principali fra gli Scrittori. Fab. 
Quintilianus Inft. Orat. lib. 1. cap. 10. Nam <k Pythagora 11 accepimus, concitatos 
ad vim pudicae domui afferendam juvenes, juffa mucare in fpondeum modos tibici-
na , compofuiffe. Martian. Capella de Kupt. Philolog. lib. 9. ex edit. Meibomii T. x. 
pag. 178. Ebrios juvenes, periadeque improbius _petulan:es, Danon una e feifta-
toribus meis modulorum gravitate perdomuit, quippe tibicini fpondeum canere ju-
bens, temulentae dementiam perturbationis infregit. Boetius de Mufica lib. 1. cap. t. 
Cui enim eft illud ignotum. quod Pythagoras ebrium adolefientem Taurominitanum 
fub Phrygii modi fono incitatu u fpondeo fuccinente reddiderit mitiorem & fui com-
potem. Nam cum fcortum in rivalis domo effet claufum: atque ille furens vellet 
domum amburere: cumque Pythagoras ftellirum curfus (ut ei mos nodarnus) ia-
fpiceret: ubi intellexit fono phrygii modi incitatum multis amicoru.n admonuioni-
bus a facinore noiuiffe defiftere: mutaji modum prascepit, atque ita furentis animum 
adolefcentis ad ftatum mentis pacatifllmx temperavit. Quod fcilicet M. Tullius cotn-
memorat in eo libro: quem de confiliis fuis compofuit: aliter quidem: fed hoc 
modo. Sed ut aliqua fimilitudine adduilus maximis minima conferam: ut cum vi-
nolcnti adolefctntes_ tibiarum etiam cantu ( ut .fit) inftincti muliens pudicae fores 
frangerent: admonuiffe tibicinam ut fpondeum caneret, Pythagoras dicitur. Quod 
cum ilia feciffel: tarditate modorum & gravitate canentis dlorum furentem petu-
lantiam confedaffe. Vedanfi ancora Thorn. Stanlej. Hiftor. Philofoph. P. 8. Difcipl. 
Pythag. P. x. c. %. fell. X %, pag. 346. Zarlino lftit. Harmon. P. x. tap. 7. 
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Giovine di natura biliofo, e collerico rende tutto placido , e 
manfueto ("4). E per tacere di tanti altri , che potrei qui 
recare, bafti per tutti il celebre fatto del grande Alexan
dra , il quale ftandofi affifo a menfa, nell' udire il fuono 
della Tibia del famofo Sonatore Timoteo , fentiffi talrrunte 
accender d' ardor guerriero, che alzatofi da tavola corf fo
ri ofo a prender le fue ai-mi per combattere; indi con uguale 
facilita il valente Sonatore, col mutar fuono, lo riduffe a 
poco a poco a tal calma , che depofte te armi, ritornoffene 
tutto pacificato , e tranquillo alia fua menfa (5) • 

Ma piu maravigliofi ancora riufciranno gli altri effetti, 
che qui andremo riportando, da'quali rilevafi, che Ja Mu
fica Greca era un' efficace medicina non folo per li mali 
dell' animo, ma ancora del corpo. Di Afclepiade abbia
mo , che fpeffe volte fervivafi, ne con poco vantaggio, 
per curare la frenefia , ed altri malori, della Sinfonia , e 

N n 2 del 
- * • 1 - - ,„<* - 1 1 1 • 1 . 1 I I • • • 1 

(4) Boetius loc. cit. Sed etiam Empedocles cum ejus hefpitem quidam gladio 
fliribundus invaderet: quod ejus ille patrem accufatione damnaffet inflexiffe modum 
dicitur canendi: itaque adolefcentis iracundiam temperaffe. Thorn. Stanleius loc cit. 
pag. 416. Cum item adolefcens quidam in Empedoclis hofpitem, Anchitum ,_ qui 
patrem ipfius, publico judicio, capitis affecerat fupplicio, prae ira atque animi im-
potentia irruiffet, ftridtoque enfe parentis judicem, tanquam homicidam jamjam 
effet pcrcuffurus, fubito is mutato tono , Homeri iftud fidibus cecinit. 

Nepenthes folvens iram , atque oblivia menti 
Inducens . 

Atque ita Anchitum hofpitem fuum a morte, adolefcentem vero ab homicidi* crt-
nnine liberavit, qui ab eo tempore difciplinam ejus amplexus, inter clariffimos 
ipfius difcipulos extitit. 

(5) S. Bafil'ms Homil. de legend, lib. Gentll. T. a. Edit. Maur. pag. 180 
Contra Thimotheus cantu dimilfo, in.palaeftris non degebat. Neque enim ita om
nibus mufica praeftitiffet ,-cui fcilicet tanta ineffet artis peritia, ut & animum per 
concitatam aufteramque harmoniam ad iram excitaret, & rurfus demulceret, emolli-
retque per remiffam, cum vellet. Hac item arte, cum aliquando Phrygios modos 
Alexandro incinuiffet, incitaffe eum dicitur ad arma inter caenandum ; & rurfus 
reduxiffe ad convivas, cantu remiffo. Vim adeo magnam & in mufica. & in eym-
nicis certaminibus ad finem confequendum exercitatio praebet. Plutarco non a Timo
teo , ma ad Antigenide attribuifce I' aver operato un tal' effetto . De Fort. , vel virt. 
Alex. Orat. x. Etenim ipfe (Alexander) aliquando Antigenida modum qui Harma-
theos dicitur canente tibia, ita fuit cantu illoconcitatus atque inflammatus animum, 
ut dato impetu arma, quae propfe jacebant, corriperet, teftimoniumque ferret Spar-
tanis cantantibus. 

Ferrum capeffere inftigat citharae melos. 
Cos) pure Giufeppe Zarlino (lnflit. Harmon, lib. x. cap, **• ) , non folo riferifce che , 0 
da Timoteo , 0 da Senofanto , come alcuni vogliono , foffe indotto Aleffandro a prender 
r armi, ma nega che 0 l'uno 0 I'altro di poi V indue effero a placarfi, e depot le 
ermi. 

^ H B 
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del Concento muficale ( 6 ) . Lo fteffo teggefi aver fatto coi 
Lesbii Terpandro, eArione, liberandoli coi canto da gravif-
fime malattie corporali. Al dolce , e foave fuono della Ce
tra di Talete Cretenfe , ( come fi e notato al Capo fettimo 
pagina 121.) fi attribuifce l'aver fugata la pefte ; e d'Ifme-
nia Tebano narrafi, che col canto, e col fuono guariva i 
dolori della Sciatica (7) , e lo fteffo affermafi da Teofrafto 
preffo d'Ateneo operato col fuono della Tibia Frigia ( 8 ) . 
Molte altre guarigioni da varj morbi prodotte dalla Mufica 
greca legger fi poffono preffo Franchin Gafurio ( 9 ) , Gia-
copo Fabro Stapulenfe 0 ° ) » Giufeppe Zarlino ( n ) , Vin
cenzo Galilei 0 0 » D. Pietro Cerone (13) , V Abate Ago
ftino Stefani 0 4 ) e<* a ^ " gravi Scrittori , e che troppo lun
go farebbe il volerle qui tutte ridire . Bafti il fapere che da' 
Greci, per teftimonio di Marciano Capella ( 1 . ) , fo per 
legge ftabilito, che tutti i mali e d' animo , e di corpo cu-
rar fi doveffero al fuono delia Lira. Al fin qui detto , pia-
cemi unicamente d'aggiungere, come cofa degna di parti-
eolar rifleffo, che la Mufica Greca, oltre la maravigiiofa 
virtu di guarire tanti mali, ella era un poflente rimedio per 
confervare la caftita. Del che, oltre il teftimonio di Adria

no 
•i 1 1 if i i • • • " _ • 

• 

(6) Cenforinus de die Katali Pytbag. opin. de Partu. Afclepiades medicus frene-
ticorum mentes morbo turbatas, faepe per fymphoniam fuae naturae reddidit. Alex. 
ab Alexandro Genial, die. lib. 6. cap. j . Afclepiades verd publico fertur praeconio, 
quod phreneticos & mente imminuta laborantes, concentu fonorum , mirabili ex-
perimcnto ad fanitatem revocarit. Gcelius Aurelianus Chroni. lib. t, cap. j . de 
furore five infania. Afclepiades autem fecundo libro adhibendam praecepit canti-
lenam. 

(7) Boetius de Mufica lib. t. cap. 1. Terpander, atque Arion Methimneus Lesbios, 
atque Jones gravifltmis morbis cantus eripuere praefidio. Hifmenias vero Thebanus 
Boeotiorum pluribus, quos fciatici doloris tormenta vexabant, modis cunclas fertur 
abfterfiffe moleftias. 

(8/ Athen&us dipnof. lib. 14. tap. J. Morbis auxiliari muficam Theophraftus 
libro de Enthufiafmo fcripfit, & qui vexantur coxendice, eo cruciatu liberari, fi 
quis, dum urget dolor, tibiis Phrygiam modorum harmoniam canat, quam primi 
repererunt Phryges, & exercuerunt. Vide Cajaubonum in hunc loc. & DaUcampiurm. 

(9) Theorica Mufica lib. I. cap. I. 
(IOI Elem. Mufic in princip. 
(11) lnflit. Harmon. P. x. cap. 7. 
(ti) Dial, della Mufica Ant. Moder. pag. 26. 90. 
(13) Melopeo lib. a. cap. x%. pag. 133. 
(14) Quanta certezza abbia la Mujica pag. 34. feq. 
(ij) De Nuptiis Sbiklog. lib. IX. edit, a Marco Mtibomio T. *. 
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no Beverland 0 0 > n e abbiamo in prova da Strabone il fat
to (17) (riportato anche fopra al Capo fefto) tanto rinomato 
di Clitemneftra raccomandata da fuo Marito nel partirfi per 
Troja alia tutela d'un faggio , e famofo Cantore, il quale 
col canto, e coi fuono in lei tal affetto alia purita , e tal 
ribrezzo all' oppofto vizio inftillava, che per quanto dall' 
impudico Egifto tentata foffe in varie guife la di lei onefta, 
non gli venne mai fatto di tirarla nelle impure fue voglie , 
fe non quando gli riufci di rapirla, e fottrarla dalla cuftodia 
del faggio, e virtuofo fuo Tutore. 

II credito di tanti celebri Scrittori, che di quefti mara
vigliofi effetti ci fanno il racconto, avvegnache fenz' altre 
riprove meritar fi poteffe la comune credenza ; ad ogni mo
do a vieppid dimoftrar la fbdezza de' loro rapporti, reche-
remo ragioni tali, che fe mai non ci apponghiamo, to-
glieranno ogni fcrupolo, e ogni dubbiezza da chi non fi 
lentiffe per anche difpofto a preftar loro tutta Ja fede. 

E primieramente per cio che riguarda il dominio, che 
fopra gli affetti umani efercitava la Mufica greca, noi qui 
a dimoftrarlo ne prenderemo le prove in primo luogo dalla 
forza , che ha la femplice voce maneggiata da qualche va-
lente Oratore per muovere quegli affetti, ch'effo defidera ne* 
fuoi Uditori. 

Che la voce per mezzo del fenforio dell' udito s* infinui 
nell'animo deli'Uomo O 8) > eccitando in effo fecondo le va

rie 
— _ » • » • — I I — ! • * • « • " _ ' " • ! « . ! • I IF • I _ l _ l « _ i l l l _ l l l l _ l l _ » a _ M l « _ _ _ _ » _ a W M | , _ _ M I M M _ _ _ _ > _ t l l | | l _ l » l l _ W » _ M M M ^ B i > _ P _ _ _ l l _ _ — — 

(16) Apud Georg. Franck Satyr A Medic A Differt. Medi. de Mufica J. 19./>«£. 480. 
Hadr. Beverland. in admonitione de cavenda fornicatione p. *4- ait: Cum maxima 
fit menti cum corpore affinitas, ideo ad difcutiendas lafcivas cogitationes prodeft 
quoque Mufica. Pythagoras, ut phantafma hilare imprimcret phantafiae, folebat 
cubitum petiturus lyram pulfare, & cogitationes fpicare chordis: Matutinus tro!K<uxoP' 
for fumfit in manus, perturbationefque ex fomniis colleclas ejus modulatione expia* 
vit, eoque in divini amoris adfcendit defiderium. 

(17) Geograph. lib. 1. pag. mihi it, Neque hoc foli ?ythagorei, fed & Home
rus cantoribus vitae ad modeftiam formandae munus tribuit: ut cura de cuftodf 
Clytacmneftrae fcribit: 

. . . . . . . . multis tutelam coniugis illi 
Cum Trojam peteret verbis mandarat Atrides. 

neque ea -Egifthum ant_ potitum, 
Cantorum _ in vacuam qu^m deportavit adulter 
Infulam: ita affenfain proprias perduxit aedes. 

(18) Plata Timt. Locr. de Anima Mundi ex verf. Jo: Serrani T. 5. p. 101. Vos 
an-
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rie fifiche difpofizioni diverfita d'affetti, egli e fuor d'ogni 
dubbio, e ce lo affermano i due primi Maeftri della Romana 
eloquenza Cicerone , e Fabio Quintiliano parlando delle qua
lita della voce nell'Oratore (19 ) . Quefte qualita fono la 
fonorita , Ia raucedine , 1' afprezza , la fleffibifta, la durezza, 
la debolezza, la forza, la chiarezza, f ofcuri ta . Ora di que
fte qualita, ufando al bifogno un bravo Oratore, chi puo 
negare, che non fia per ifvegliare ne'fuoi Uditori quella 
varieta d' affetti ch'egli defidera? Ed in vero s' egli volendo 
trattare qualche argomento contenziofo, e preffante rinforze-
1?- la fua voce, rendendola veemente , acuta, e afpra , qual 
commozione non cagtonera negli afcoltanti? (20) Al contra
r io , fe ralientandola, la rendera dolce, delicata, infinuante, 
ufando Tuono ne acuto, ne grave , ma medio, non eccite-
2ri egli la pieta , la clemenza , la moderazione , la compaf-
fione ? (21) E finalmente fe ufera voce grave, piena., e 
fonora non rifvegliera rifpetto, venerazione, e timore? O a ) 
In fatti, e chi mai avrebbe potuto udire dalla viva voce di 
Cicerone certi tratti delle fue Orazioni fenza fentirfi tutto 

com-
r- 1 1 in 1 1 i' - i _ HI 11 n 1 

autem, iclus in aere [aere intermedio] ad animum pervenjens peraures: quarum 
iurium meatus proredentes ad jecur ufque contingunt, in his eft fpiritus, cujus mo
tus eft auditus. Vocis vero & audims alia velox, alia acuta, alia tarda: gravis 
media, nullis tamen certae menfurae terminis definita: & alia quidem multa & dif-
fuia, magna eft: alia pauca & contracla, parva: alia vero ad rationes Muficas 
ordinata, concinna eft: alia confufa & a ratione aliena, abfurda eft atque intern-
perata. 

(19) Fab, Quintilianus Inft. Orat. lib. I I . cap. 3. Cum fit autem omnis aflio, 
ut dixi, in duas divifa partes, vocem, geftumque, quorum alter oculos, altera 
aures movet, per quos duos fenfus omnis ad animum penetrat affecluj, prius eft 
de voce dicere, cui etiam geftus accommodatur. In ea prima obfervatio eft, qualem 
habeas: fecunda, quomodo utaris. Natura vocis fpeclatur quantitate & qualitate. 
Quantitas fimplicior eft. In fumma enim grandis aut exigua eft: fed inter has ex-
tremitates mediae funt fpecies, & ab ima ad fum mam , ac retro, multi funt gra-
dus. Qualitas magis varia eft, nam eft & Candida & fufca, & plena & exilis, & 
lenis & afpera, & contracla & fufa, & dura & flexibilis, & clara & obtufa: fpi
ritus etiam longior, hreviorque. 

(xo) Cictro Rhetor, ad Herenn. lib. 3. n. n j . Contentio, eft oratio acris, & ad 
confirmandum, & confutandum accommodata . . . Contentio dividitur in continuatio-
nem, & diftributionem. Continuatio eft orationis enunciandae acceleratio clamofa. 
Diftributio eft in contentione oratio frequens cum raris & brevibus intervallis acri 
vociferatione. 

(n ) Cicero he eit. Sermo eft oratio remiffa, & finitima quotidianae locutioni. 
;. (xx) Idtm qui fupra, Dignitas «ft oratio cum aliqua gravitate & vocis re

miffione . 



Differtazione Terzfi. 287 
commoffo tal'ora a fdegno, tal'ora a compaffione , quando 
ad orrore , quando a tenerezza , e quando ad altri var; affet
ti ? II folo paffo delia decima Orazione contra Verre (23) , 
in cui il perfido e crudele, non contento di aver fatti chiu-
der in carcere gl' innocenti capitani delle navi Romane, 
per contentare la fua infaziabile avarizia, non volte, che 
fubito fofle efeguita la fentenza di morte, acciocche i parenti 
dei miferi , per aver la confolazione del rivedere i proprj 
**§'•>» pagaffero per parlar loro , e come potevano confolar-
l i ; pagaffero per porger loro 1' alimento; pagaffero per dar 
loro vefti da coprirfi; pagaffero per obbligar il carnefice 
a fine di non far foffrir ad effi la morte lentamente , ma 
con un colpo folo torli dalle miferie, certamente non fa-
rebbefi intefo fenza orrore, e fenza lagrime . Sappiamo in 
oltre dall' autore della vita di Virgilio (24) , che nell'udire 
Ottavia recitare quei verfi, in cui il Poeta ne'feguenti ter
mini la morte di Marcello fuo figlio defcrive: 

Miferabil fanciullo I Cosi morte 
Te non vinceffe , come invitto fbra 
II tuo valore j e come ta Marcello, 

Non 

(13) Cicero Orat. in C. Verrem lib. 7. Orat. 10. n. 91. Includuntur in carcerem coa-
demnati, fupplicium conftituitur in illos, fumitur de mi fer is parentibus navarchorum: 
prohibentur adire ad filios fuos, prohibentur liberis fuis cibum, veftitumque ferre. 
Patres hi, quos videtis, jacebant in limine; matrefque miferae pernodabant adoftium 
carceris, ab extremo complexu liberum exclufae: quae nihil aliud orabant, nifi 
ut filiorum extrenium fpiritum excipcre fibi liceret. Aderat janitor carceris, 
carnifex Praetoris, mors, terrorque fociorum &civium, liflor Seftius: cui ex omni ' 
gemitu, doloreque certa merces comparabatur. Ut adeas, tantum dabis: ut cibum 
tibi introferre liceat, tantum: nemo recufabat. quid, ut uno iclu fecuris afferam 
mortem filio tuo . quid dabis ? ne diu crucietur ? ne faepius feriatur ? ne cum fenfu 
doloris aliquo, aut c-uciatu fpiritus auferarur ? etiam ob hanc caufam pecunia 
liclori dabatur. O magnum, atque intolerandum dolorem: o gravem, acerbamque 
fortunam, non vitam liberum, fed mortis celeritatem pretio redimere cogebantur 
parentes &c. 

(»4) JEneid. lib. 6. v. 883. 
Heu , miferande puer ! fi qua fata afpera rumpas, 
Tu Marcellus eris. manibus date lilia plenis: 
Purpureos fp.rgam flores, animamque nepotis 
His fauen adcumulem donis, & fungar inani 
Munere. 

In vita Vlrgilii fub nomine Donati Sed hunc praecipue ob Odaviam: quae, 
cum recitationi intereffet, ad illos de filio fuo ve'fus, Tu Marcellus eris, defe-
ciffe fertur; atque aegre refocillata, dena feftertia pro fingulo verfu Virgilio dari 
juffit. 

. 
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| | 

Non men de V altro eroica virtute, 
j? /./a fplsndore, * /m2 fortuna avrefti. 
Datemi a piene mani , ond* io di gigli, 
E di purpurei fiori un nembo feparga j 
Che febben contra al gid fifth defiino 
Af adopro in vano j almen con quefii doni. 
ISombra d'un tanto mio nipote onori 0 0 • 

Svenne »elia, e pofcia riavutafi dal deliquio , fece regalare dieci 
fefterzj per ciafcun verfo al Poeta (2(5). Sappiamo in fine, 
come il bravo Iftrione amico di Cicerone mandato in efi-
gl io, ufando opportunamente d' un antico Dramma, come 
vien detto neiJ' orazione pro Seftio, lafciata 1' azione, colle 
fole parole feppe far s i , che il popolo prima conofcefle la 
propria ingratitudine , poi ne reftaffe fino a tal fegno com-
moffo, che eccitaronfi nell' udienza e compaffione , e lagri-
me, e dopo richiamato foffe dall'efiglio ( 2 7 ) . Senza che, 

an-
(15) Traduzione _" Annihal Caro pag. mihi t i j . 
(x6) Intorno al valore del Sefterzio varj Jono i jentlmenti, fra quali efpongt 

quello del Nieupoort ( Rit. Rom. Sell. VI. cap. 3. 5. 4. ) creduto da me piii fuccinto t 
thiaro. Ad Seftertios quod attinet: primo fciendum eft, Seilertios mafculino genere 
fignificare fingulos nummos feftertios: Seftertu .ero neutro genere quando fubau-
ditur vox pondo, fingula millia mimmorum feftertiorum , exempli gratia, centum 
feftertii funt floreni feptem cum dimidio ; centum fefte. tia funt 7500. floreni ; fic-
che dena feftertia vengano a formar la fomma di 750. fiorini. 

(17) Cicero Orat. $x.pro P. Seftio. Non fum tam ignarus, judices, caufarum, non 
tam infolens in d.cendo , ut omni ex genere orationem aucuper, & omnes undique 
flofculos carpam, atque delibem. Scio qu:d gra vitas veftra, quid haec advocatio, 
quid illi conventus, quid dignttas P. Sextii, quid penculi rnagnitudo, quid aetas, 
quid honos meus poitulet. Sed mihi fimpfi hoc loco dodrinam quandam juventuti, 
qui effent optimates. in ea expiicanda demonftrandam eft, no.i eifepopulare.somneis 
eos, qui putentur. Id facilhme confequar, fi univerfi populi judicium verum & 
incorruptum , & fi intimos fenfis civitatis expreffero. Quid fuit iliud, quod re-
centi nuncio de iiio S. C. quod faclinn eft in tempio Virtutis, ad Judos fcenamque 
perlato, confeffu maximo, fummus artifex, & mehercule femper partium in Rep. 
tamquam in fcena, optimatium, flens, & recenti laetitia, & mixto dolore, ac de
fiderio mei egit apertc multogravioribus verbis meam caufam, quam egomet dc 
me agere potuiffem ? fummi enim Poetae ingenium non fc-luin arte fua, fed etiam 
dolore exprimebat. Quam enim certo ammo, qui Remp. adiuverit, fteterit cum 
Achivis. vobifcum me itetiffe dicebat, veftros oidines demonftrabat. revocabatur 
ab univerfis. Re dubia, nee dubitarit vitam offerre, nee capiti pepercerit. Haec 
(mantis ab illo clamoribus agebantur ? cum jam, omiffo geitu, verbis Poetae, & 
ftudio adoris, & expedationi noftrae plauderetur. Summum auiicum fummo in bel
lo . (nam illud ipfe aclor adjungebat amico animo: & fortaflis homines propter ali-
quod defiderium approb.ibant): Summo ingenio praeditum. Turn ilia quanto cum gemi-
tu Pop. Rom. ab eodem paulo poft in eadem fabula funt acta ? O pater. Me, mc 

ille 
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anche a giorni noftri , non la fperimentiamo in noi ftefli 
quefta diverfita d' affetti, nell' udire la defcrizione di qualche 
fatto da eccellente Oratore , il quale con un tuono conve-
nevole di voce accompagni le fue efpreffioni ? Che fe tale , 
e tanta e la forza della voce regolata unicamente per inter
valli indeterminati , e fenz' alcuna precifa legge armonica , 
quanto maggiore fara, qualor fia regolata per intervalli mu
ficali o confoni , o diffoni opportunamente accompagnati da 
conveniente fuono (28) ? Che fe finalmente alle accennate 
qualita aggiungeremo la forza ancora del Ri tmo, e del Me-

O o t r o ; 

ille abfemem , ut patrem deplorandum putarat, quem Q^Catulus, quem multi 
alii faepe in Senatu patrem patria: nominarant. Quanto cum fletu de illis noftris 
incendiis, ac ruir.is, aim patrem pulfum, patriam affli_tam deploraret , domum 
incenfam everfamque ? Sic cgit, ut demonftrata priftira fortuna , cum fe conver-
tiffet : Haec omnia vidi inflammari, fletum etiam inimicis, atque invidis excitaret. 
Pro dii immortales , quid, ilia quemadmodum dixit idem? quae mihi quidem ita 
& adfa & feripta videntur effe, ut vel a Catulo , fi revixiffet , praeclare poffe dici 
videt. ntur (is enim libere reprehendere & accufar e populi nonnumquam temerita-
tem folebat, aut trrorem Senatus) O ingratifici Argivi, inanes Graii, immemorej 
beneficii. Non erat illud quidem verum: non enim ingrati, fed miferi, quihu^ red
der, falutem , a quo accepeiant, non liceret: nee unus in quemquam umauam 
gratior, quam in me univerfi. fed tamen illud fcripfit difertirlimus Poeta pro me, 
cgit fortilfimus aiftor, non folumoptimus, de me, cum omnes ordines demonftrref, 
Senatum, Equites Rom., univerfum populum Rom. accufaret. Exulare finitis, fivi-
flis pelli , pulfum patimini. Quae turn fignificatio fuerit omnium, quae declaratio 
voluntatis ab univerfo Populo Rom. in caufa hominis non popul-ris , equidem audie-
bamus: exiftimare facilius poffunt, qui adfuerunt. Et quoniam me hue provexit ora
tio , hiftrio cafum meum tones collacrymavit, cum ita dblenter ageret cau:am 
meam, ut vox ejus ilia praeclara lacrymis impediretur. neque P<~etae, quorum ego 
femper ingenia-dilexi, tempori meo defuerunt: eaque Potulus Rom. non folum. 
plaufu, fed etiam gemitu fuo comprobavit. Utrum igitur haec Aefopum potius pro 
me, aut Accium dicere oportuit, fi Populus Rom. liber effet, an principes civita-. 
tis? .Nominatim fum appellants in Bruto, Tullius, qui libertatem civibus ftabilive-
rat, millies revocatum eft. Parumne videbatur. Popul. Rom. judicre id a me, &. 
a Senatu effe conftitutum , quod perditi cives fublatum per nos criminabantur? 

- (i8) Manuel Bryennius Harmonic edit. VVallis lib. 3 Sect. IO. p. $01. Eft autem 
Melos (Cantus) abud Sermocinale, aliud Muficum. Sermocinale enim eft rlud, 
quod componitur ex Vocum profodiis: < naturaie enim eft vocem inter loque .dum 
intendere & remittere ) Muficum autem melos, de quo agit h.'rmonica, eft diafte-
maticum illud ex Phthong's & Diaftematis compofitum . Oportet enim, in hoc , dia-
ftematicum effe votis motum, mult^fque effe ftatioi es. At non foiummodo ex dia
ftematis & phthongis conftare debet harmonicum melos, ut cot graum h tbeat ordi
nem ; fed item opus eit debita quadam pofitione , non utcunque fortuita. [ Nam, 
ex ai-dtematis & phthongis conltare, commune item eft incongruo] . Adeoque ad 
cantus conftitutionem reiite f.ciendam, defpiciendum eft [quod eft hujus proprium] 
quodnam maximam habeat apntud.nem ad compofitionem; &, ubinam. Ab elo-
cutmnis cantu differt muficus, quod vocis motu utatur d.aftematieo: Ab incongruo 
& depravato, diverlitate compofitionis diaftematuia. 

• 
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t ro ; la lentezza , o preftezza nel proferir te parole; in oltre 
il giro degli occhi, i gefti, e i movimenti del corpo co-
tanto raccomandati dai due Maeftri accennati (29) , unita-
mente con certe paufe, e intervalli, che fervono all'uditore 
per riflettere , e guftarne il fentimento f^o) , potremo noi, 
non dico nega re , ma formare alcuri dubbio, che la Mufica 
de'Greci fornita di tutte le anzidette qualita, non operaffe 
effetti maravigliofi, e fingolari ? fe a tempi noftri foffe in 
ufo, come fu appreffo de' Greci per alcun tempo, che il 
Poeta non folo componeffe le parole , ma le cantaffe, e 
accompagnaffe da fe col fuono, p interpolatamente, o con-
temporaneamente 0 0 » vogliamo noi dire, che non foffero 
piu efficaci fenza paragone a muovere gli animi degli Uditori 
alia varieta degli affetti di quella dei femplici Cantori, e 
Suonatori ? 

A conferma di quefto varra di molto il fentimento, che 
noi 

(19) Cicero Rheton'cor. lib. 3. n. 119. In geftu nee venuftatem confpicuam, 
nee turpitudinem effe, ne aut hiftriones, aut operarii videimur effe. Ad eifdem 
igitu r partes, in quas vox eft diftributa, motus quoque corporis ratio videtur effe 
accommodanda . Fab. Quintilianus Inft. Orat. lib. 9. cap. 4. & lib. 10 cap. 7. 

(30 Cicero loc. cit. n. 117. Cum autem in demonftratione, voce paululum 
attenuata, crebris intervallis, & divifionibus oportet u t i : ut ipfa pronunciation 
eas res , quas demonftrabimus, inferere, atque interfecare videamur in animis au-
ditortim . Grand' utile potra rilevare il Compofitore di Mufica Drammttica de' noftri 
giorni dall' addotto precetto di Cicerone , fopra tutto in que' Recitativi efprimenti. di* 
verfitd d' affetti cantrarj, che fogliono^ accompagnarfi con tutti gli Strumenti . ogni qual-
volta fappiano frapporvi fra un fentimento e I' altro il precifo fpazio e paufa di tem
po . per pafftre da un' affetto ad un altro tutto diverfo . Fra tanti pezzi fingolari di 
Sal natura fparfi nelle Opere Drammatiche del celebre, e non mai abbaftanza lodatt 
Ab. Metaftafio , offervinfi le Scene 4. 5. 6. e feg. del terz' Atto della Clemenza di Ti
to , ove il Compofitore di Mujica ha un bel campo per fare fpiccare il fuo valore, e 
perizia dell'Arte nel frapporvi gli ftrumenti fra un fentimento e I' altro , con li dovuti 
interv-illi e fpazj, per dar all' Attare, e agli Uditori il precifo, e opportuno tempo di 
paffare da un' affetto all' altro tutto oppofto. | 

(31) Quintilianus Inft. Orat. lib. 1. cap. 1 0 . . . . teftimonio funt cliriffimi poetae, 
apud quos inter regalia convivia laudes heroum ac deorum ad citharam caneban
t u r . Jopas vero ille Virgilii (lib- 1. JEneid. v. 741. ) 

errantem Lunam, folifque labores. 
Cer. Jo: Vojfius Inft. Poet. lib. x, cap. 9 $. 1. Ut prius iidem fuere medici, &_ chi-
ru rg i , qui poftea officio funt divili: ita poetae prius fua agebant dramata, & in iis 
canebant: quomodo & Sophocles in lhamyride Cithara lulit: ut refert Anonymus 
Gra-cus in vita Sophoclis. . . . Pmtarchus lib. de Mufica Antiquitus enrni ufque 
ad Menalippidem, poetam dithyramb.cum , tibicines mercedem percipiebant a poe
tis : nempe poetis pnmas panes tener.tibus, a tibicinibus operam iis , qui fabulas 
docerent, navantibus • Poftea Hi ille mos feriit. 
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noi qui recheremo di due , i piu celebri fra Greci Filofofi , 
Piatone c ioe , the a detta di Plutarco fece un particolare ftu
dio fopra Ja Mufica O O » e di Aril totele, che per fenti
mento di Giambattifta Doni 0 3 ) » febbene fu profejfore di 
Filofofia , e non di Mufica , tuttavia fi vede da fuoi ferittit 

che anco della teorica , e pratica di quefta ebbe grandiftima no
tizia , e viffe fe pud dire quando ella era gia pervenuta alia 
maggior fua eccellenza. Quefti due infigni Filofofi dopo di 
avere con lunghe , e profonde fpeculazioni efaminata a fon-
do la natura , e proprieta della Mufica, le attribuirono con-
cordemente quella maravigiiofa forza di muovere gli umani 
affetti, di cui andiam favellando O O • H p r i m o , come ab
biamo altrove veduto, e come vedremo anche in appreffo, 
ne refto talmente perfuafo, che non ebbe difficolta di dichia-
rarla la regolatrice d' ogni umana azione, e neceffaria percio 
ad ogni carattere, e condizione di perfone pel buon regola-
memo di loro fteffe, e delle Repubbliche . L' altro poi che ne 
fcriffe anche piu diffufamente, dopo d' aver annoverata la 
Mufica fra le difcipline piu neceffarie ad apprenderfi da' Fan
ciulli per la retta, e vantaggiofa loro educazione, approvan-
do la divifione della Mufica in Morale, Attiva , e Aftrattiva 

O o 2 fat-

(3») Plutarchus de Mufica ex verf. Carol! Valgulii edit. Venet. 1531. p. 60. Et 
magnam fane Plato operam muficae fcientiae dedit, auditorque Dracontis Athe-
nienfis nque Metelli Agrigentini fuit./ . : Bapt. Donius de Pr&ft. Mufic. Veter. T. t. 
pag. i6x. 

(33' Tratt. della Mufica Scenica cap. 38. T. t . pag. 109. In conferma di cib, 
Tomafo StunleJo (Hiflor. Philojoph. P. j . cap. if. ) fra le opere perdute di Ariflotele, 
nota nella Jerie dei Matematici dello fteffo Autore un libro de Mufica, ed un' altro in" 
titolato Pythonicae Mufices. 

(34) Rollin. Storia Antica trad, dal Franc. Tom. tt. pag. 433. Per quefta ra
gione li piu celebri tra'Filofofi, che ci hanno lafciati de'Trattati fopra laPolitica, 
come farebbe a_ dire Piatone, e Anftotele, raccomandano in modo particolare, che 
s* impic-ghi ogni forta di attenzione per fare infegnare la Mufica a' Giovnetti. In 
fatti quefta formava una porzione effenzialedella educazione tra Greci. Oltre 1'effer 
ella neceffariamente legata a quella parte di Gramatica, che fi nomina Profod a , 
la quale tratta delle fillabe lunghe, e brevi della pronunzia , la quale infegna la 
mifura de'verfi_, il ritmo, o fia la definenza, e principalmente la man era di ac-
centuart le voci, erano perfuafi gli Antichi, poter quefta molto contribute alia 
iftru/ione del cuore de' Giovanetti, nel quale introduceva una fpecie di armonia 
ba!*ante d'indurgli ad operare tutto cio, che era onefto. Leggaji nel citato Autore 
un fatto narrato da Polibio Storico, come egli dice , pruderte, elatto, e che merita 
tuna la fecle, ove eglt defcrive gli ejjetti maruviglioji d*ll* lAujita eperati apprefft 
4egli Art aii. 

& 
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i_i.ni • 1 fatta da certi Filofofi, paffa a dimoftrare d'ognuna di que
fte parti la particolar forza, che hanno fopra le umane paf
fioni , e nel muovere, e regolare gli affetti delf animo in 
chi l'afcolta. E convinciando da quella parte di Mufica, che 
dicefi Morale, ecco come fi efprime fecondo la traduzione 
di Bernardo S:gni O O ' Sono , dice egli, nei numeri, cioe 
nel Ritmo , e nelle melodie le fimilitudini quad delle vere na
ture della Ira, *(_* della Manfuetudine , *£? della Fortezza, *© 
della Temperanza : "& di tutti i lor contrarii: *CJ* <f ogri altra 
virtd morale . Et quefio ci fi fa manifefto per / ' opere fteffe, 
concioftiache, udendo tai melodie noi mutiamo V animo. Ma 
V aw' zzarfi nei cafi fimili a dolerfi, *& a rallegrarfi e quafi quel 
medefimo che havere quel coftume da vero 0 * 0 • Difcende po
fcia al particolare dimoftrando Ia proprieta , e la forza di 
ciafcuna delle Melodie di que* tempi, per regolare i coftu-
mi O O - Ma *n eiTe mel°die fono /' imitazioni dei cofiumi, 
E* cid manifefto , che feubito Ji vede la dtjferente natura delle 
ar monte : di forte che chi P ode fe difpone, *© non fta in un 

mo-

(S<) Politica trad, da Bernardo Segni lib. 8. cap. J. Galenus ex lib. ?. apud 
IU. Meibomium Not. in Arift. Quintilian. p. 301. 3°*- Modos quoque exercuatioms 
reperta perturbationum caufa nobis praefcriplit. H>c enim cogmta oirabimus ex Pla-
tonis difciplina, ut alii certis quibufdam in rhythmis, concentibufque & ftadns, ahi 
in ?liis degant:'obtufos, & fegnes , dermflique atque infradi animi homines m or-
thiis numeris, vehementerque animum moventibus harmoniis, hujufmodiqueftudn's; 
in --ontrariis'animofiores, ferociufque exultantes educabimus. Nam qua de caufa 

'effe.ftum eft, obfecro; ita enim Chryfippeos percontabor, ut fimul ac Damon mufi-
cus tibinnar, qua: adolefcennbus quibufdam temulentis, infmaque agentibus Phry
gian canebat, mutare modu.n in Dorium ju(Iit, conrinuo illi \ temerano illo 1m-
petu deftiterint? Non em n rationahs facultatis opiniones dedocere ac mutare canti-
lenis vale nus; fed affeClibus obnoxia anitiue pars, cum fit irrationalis, ipfa fane 
motibus qiibufdvm irrationalibus & excitari, & fedari poteft. Ita enim naturacona-
paratum eft, ut irrationale ab irrationabbus, rat onale _ fcientia, & infeitia, & 
utilira-en & detrimentum adipifcatur. Atque hoc ex agnita perturbationum caufa 
emolumemum effe ait Pofidonius. 

(\\6) Plato apud Meibomium loc. cit. Annon igitur, inquam ego, o Glauco, 
his de cui'is piaecipua educatio in Mufica confiftit, quoniam maxime in animae in
terior) penetrant, cum rhythmus tu.n harmonia, & vehementiflime earn tangunt. 
Incterea jdferunt decus, ix decorum faciunt, fi quis recle educetur; fi minus, cen
tral iun . , . . . 

(it Segi** l°c- e'{- ln e°nferm~* dl quanto dice Arislotile, foggiunge Carlo vaigi*-
lio ( In Plutarcbi Mufica p. JiU. tergo) Neminem autem effe puto tam ftupidum tam-
que plumbeum, quod cantu non moveatur. Preclare Theophraflus in fecundo Muli-
cae inquit naturam mttUcsc efle motum aaimae invetfa a perturbatiouibus mala A& 
«a depelieaiem. 

http://i_i.ni
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medo medefimo nello udir ciafcuna d' effe 0 0 •' ma *n u^r 

certe ( Melodie ) fid piu rammarichevole, *2*> pit} raccolto in 
fe fteffo , come e nella melodia chiamata la Lidia m'ifta: *& nel* 
lo udirne certe altre ha la mmte pit) abbandonata.- come inter* 
viene nelle armonie, che hanno il molle: ~^S mezzanamente fta 
difpofto, quando e n ode certe altre , come par che faccia folo 
/' armonia Dorica: ^ la Frigia ha piu il furiofb , *t_* que fie 
cofe fon bene avvertite da quei, che intorno a quefta difciplina 

fono iti filofefando'. ~& le ragioni pigliano qui il teftimonio 
dalle opere fteffe (39) .' perche il medefimo interviene intorno 
ai numeri, faccendo certi dy effi il coftume piu ftabile . Et certi 
faccendolo pid leggiere: t y di quefti alcuni havendo li moti piii 
vili, *€? alcuni piu da liberi. 

Dello fteffo fentimento di Ariftotele fu anche il fuo 
maeftro Piatone , si in riguardo alle Armonie , che ai Rit-
m i . Egli nel Dialogo della Repubblica tra Socrate e Glau-
cone 0 ° ) c o s * ^a difcorre • Dunque dimmi, quali fdrebbono 

le 
•1 ' 11 1 - 1 . 1 1 ." 

(38) Segni loc. cit. Rollin, Storia Antica trad, dal Franc. Tom. XI. pag. 44». 
riferifce un paffo di Fabio Quintiliano , parte del quale io efpongo , che ft rve di con-
ferma a quanta dice Ariftotile. Quando io per tanto raccomando la Muiica, intendo 

?iarlare di quella , di cui gli Uomini coraggiofi ed onorati fi fervivano per cantare 
e lodi de'fimili a loro. Non pretendo ne meno di parlare di quegli ftromenti ma-

lefici, li quali con le languide_ze del loro fuono introducono la delicatezza, e la 
impurita negli animi, e che debbono averfi in orrore da tutte le Perfone ben na-
t'e. Intendo io folamente di quell'Arte, che con diletto. paffa al Cuore per lo mez
zo dell'armonia, per rifvegliare le paffioni alia ragione, o per acchetarne fe
condo il bifogno i tumulti. Soggiunge Rollin. Qjefta e quella. forta di Mufica, 
di cui i piii illuftri Filofofi, e li piu prudenti Legislatori fra Greci ficevano tanta 
ftima, perche addomeftica gli fpiritl piii felvatici, addolcifce la rozzezza, e ferocia 
de' temperamenti, purga i coftumi, rende gli animi piu capici d. difciplina, unifce 
la civile Societil d' una maniera dolce, ed amabile, ed infinua dell' orrore per tutti 
que' vizj , che c'inciinano alia durezza, e alia crudelti, e ci privano. del bel carat
tere di Uomo. 

(39) Potrebbe qui tal una opporre, come mat i Tuoni, o Modi de*Greci poteffert 
Operare tanti effetti diverfi dal Filofofo efpofti,. quando che- la loro differenza non con-
Jifteva che nell' abbaffare , o alzare la ferie , o fcala de'fuoni, o voci da efti chiamata. 
Siflema Perfetto, o Maffimo, di cui veniva compofto ogni Tuono o Modo... V oppofiztone 
ttvrebbe non poco valore , Je da un paffo dell' ifteffo Filofofo non fi rilevaffero altre qua
lita particolari d' ogni Tuono o Modo de' Greci, che ti rendevano fra di lo.o molta 
differenti. Rilevafi dunque ( Polit. lib. 8. cap. 7.) che ogni Tuono 0 Modo aveva una 
particolar Poefia , e un particular Ritmo , cos) pure lo Strumento fingolare e diftinte 
per ogni Tuono, e in oltre la diverfita de'Generi, t loro Specie-, dal che i facile il 
perfuaderfi quale e quanta foffe la diverfita de' Tuoni, 0 Modi de' Greci, e percio reftar 
tonvinti della varia mozione d' affetti da effi prodotta . 

(40; Dial. J. della Repubblica pag. 414. T. 3. trad, di Dardi Bembo. Arlftide 
Quin.-



294 Differtazione Teri^a, 
ie lamentevoli armonie, effendo tu mufeco ? Le Lidit mifte, e 
le Lidie acute , e le altre si fatte quali fono le armonie 
molli, e per li conviti!i Le Jonie, e le Lidie, le quali fono 
dette relaffe, e rimejfe . Or, o amico, dimmi , fee ti fervirai 
tu di quefte in alcuna cofa d? intorno agli uomini guerrie-
ri? In modo niuno: ma pare a te oggimai che ci refti la 

Jonica , e la Frigia; e quefte egli ftabilifce opportune per la 
guerra, con d i r e : imita le voci, e gli accenti d' uno, che 
nelle azioni della guerra fi diporti valorofamente, e di chi fi 
diporta virilmente in qualfivoglia negozio violente , e di chi fi 
mette a rifchio, o fee ne vada con empito alle fee rite, o alia 
morte, o fea caduto in qualche gran difgrazia, ed in tutte que

fte refifie virilmente , e coftantemente alia fortuna : paffa quin
di a defcrivere la proprieta e forza dei Ritmi , come com
pagni infeparabili delle armonie ( 4 1 ) . . . . fegue, dice eg l i , 
a quello che fi e detto del? armonia , che fi continui a trattar 
da noi de1 ritmi in maniera, che non fi vada vagando intorno 
a* varj , ne a qualunque movimenti; ma fe conofca bene quali 

fiano i ritmi della vita forte, ed ornata, i quali conofctuti, 
sfbr^iamo il piede, ed il canto a feguir e una tale oratione, e 

non 

Quint il. de Mufica lib. x. pag. 108. Porro in fermone de inftrumentorum ufu haec 
nobis declarant veteres. Noxiam enim & fugiendam melodiam , ut in malitiam 
ac corruptelam fubducentem, Sirenibus ferina forma, ac mortalibus mulieribus ad-
tribuere , quas & Mufae vincunt, fugitque citato curfu fapiens Ulyffes. Cum autem 
duplex fit utilis Mufices exercitatio, quarum altera ad honeftorum utilitatem; alte
ra ad idiotarum , & fi qui his funt humiliores, innoxiam remiffionem, utilis exi-
ftat; illam quae in cithara eft , eruditivam ac virilem exiftentem, tribuere Apolli-
ni; hanc quae jucundum neceffario perfequitur, quia ad multos refpiciat, ex Diis 
feminar, Mufarum uni, Polymniae adtribuerunt. Porro Muficae opeationis, qua: 
per lyram fit, alteram ad erudiendum utilem, tanquam viris cominodam, adfigna-
runt Mercurio: alteram, quae ad relaxandam mentem eft idonea, ut quae animae 
partem femineam faepe ac concupifcentem demulceat, Erato adtribuerunt._ Rurfus 
in tibiis , alteram melodiam , quae virorum multitudinem voluptati defervientem, 
animaeque partem demulcet, ipfi Euterpe, quae cum honefto jucundum, fecundum 
nomen, perfequi hortatur, adtribuere: alteram, quae juvare raro poteft, ob mul-
tam fcientiam & pudicitiam, non tamen omnino ab ingenita recedat natura f.mi-
nea, non amplius ex Diis mari, fed feminae quidem per genus, caftae vero ac bel-
licofae per morem , Minervae tribuunt. 

(41) Ifaac Vojfius de Poem. Cantu & Virib. Rhyth. pag. 71. Nam certe cum tota 
muficae poteftas in rhythmo conliftat, & abfque eo omnis cantus fit inconditus, il
lud omnino demonftrandum erat, non in fimplici fono fitam effe vim iftam qux 
animos <a affedus moveat, fed foli propemodum rhyth no hanc ineffe elficaciam, 
& verum effe quod jam fuperius rnonuiuius, rhythmum elfe fi TM trap* {i*si*ioht 
nee pofte muficum dici, qui rhythmum ignoret. 



Differtazione Terza• 295 
non V orazione a fe guitar il piede, e il canto 0 0 • ^ *lu* -•* 
d' uopo ben avvertire , come egli inculca, che il ritmo, e 
I' armonia, come dianzi feu detto, feguano V orazione , e non 
V oratione il ritmo, e / ' armonia 0 3 ) > t alche 1* unione 
d'ambedue dar poffono maggior forza, per imprimere nella 
mente degli Uditori la bellezza delle virtu , o la bruttezza 
de' vizj efpreffi con le parole dell' orazione, giacche, come 
avverte il fuddetto Piatone, il principal nodrimento nella Mu

fica , e che penetra gV interior! delV animo , e gagliardiffima-
mente il tocca, e il ritmo, e I* armonia, portando la belkzza 
del decoro ; con cui fe fa decoro, e bello chiunque fi alleva be
ne ; altrimenti in contrario O O • E cxo vediamo per appunto 
praticarfi dalle perfone ben na te , anche de'noftri t e m p i , le 
quali fanno iftruire i loro figli nel bal lo , che non va 
difgiunto dal fuono, affinche gli atteggiamenti del corpo fi 
rendano non folo agi l i , ma leggiadri ( 4 5 ) . 

Ari-

(41) Il Serrano al Dial. 3. della Rep. di Plat. trad, del Dardi Bembo n. 1 J. T. 3. p. 4"*. 
Park del Ritmo in quanto fi poffa adattare alia fonnazione dei coftumi degli uomi
ni , al qual fine folamente moftra di aver introdotto quello ragionamento. Prende 
incidentemente quefta dottrina delle cadenze da un certo Damone. In fomma in-
fegna effervi nella Mufica alcune imita„ioni della noftra vita, dimodoche, ficcome 
dall'articolazione delle cadenze nafce 1'armonia; cosi dalla combinazione delle azio
ni della vita nafce una certa fublime e maravigiiofa armonia e confonanza , ed all' 
inconrro dal difordine delle azioni nafce la diffonanza. Di che nobilmente ha par
lato nel Timeo , e nel Lachete . Ancor qui defcrive la forza di quefta confonanza 
nell'animo, nel parlare in tutta la vita, e vuole che tutta fi difponga in modo 
che la concordanza medefima non venga in maniera veruna turbata . E cosi vuole 
che la fteffa temperanza nelle vefti , nelle fabbriche, ed in ogni altra si fatta cofa 
e dappertutto coftaniemente fi ma_tenga. 

(431 Idem ubi fupra . Petr. Gaffendus Manudutl. ad Mufic. pag. 6fj. T. J. Oper. 
Eft autem modus eligendus, congruufque ufurpandus; mm ne res laetar modo lugu-
br i , lua;ubres laeto exprimantur, ac universe ut orationi fit cantus confentaneus, 
turn ut agnofcatur quibus chordis vocatae cadentiae accommodandae fint, & ad quas 
ufque excurrere liceat. 

(44) Plato lac cit. pag. 417. 418 Renat. Cartefius Compend. Mufic. de Numero 
vel Tempore. Non omittam tamen t.tntam effe vim temporis in Mufica , ut hoc fo
lum quandam deledationem ptr fe poffit afferre, ut patet in tympano inftrumento 
bellico in quo nihil aliud fpeclatur quam menfura, quae ideo opinor ibi effe poteft 
non folum duabus, vel tribus partibus conftans; fed etiam forte quinque aut feptem 
aliiique; cum enim in tali inftrumento fenius nihil aliud h'beat advertendum quam 
tempus, idcirco in tempore poteft elle major diverfitas ut magis fenfum occupet.. 

(45) 11 Serrano nell'Argom. al Dial. x. delle Leggi di Piatone cosi fiejprime. Piatone 
difegna tal convenienza coi nomi x°PHUS > P^Sptoy , ptihous, di b l lo , cndenza , e canto; 
ed elpone una dottrina lemplice e nuda. II lentnnento e 1'ordine del piacere fi vede 
principalmente nel canto , nel giuoco, nel bailo , nella gnnnaftica , nei conviti; ed 



I i l l 
/ . 

! 

296 Differtazione Terzfi., 
Ariftotele poi profeguifce a dimoftrare te altre due for

te di Mufica, dicendo : E' chiaro adunque che tutte V Armo
nie fe debbono ufare, ma non gia tutte in un modo : ma CAr-
monit affettuofe per difciplina, tb? /' Attive , *C*- le Aftrattive 

fe debbono ufare per mezzo d' altri, che le cantino , *& fuonino: 
perche quello affetto che veementemente accade in certi animi, 
quefto ancora accade in tutti , ma fon differenti pe 7 piu , ~fi$ 
pe 7 me no : ficcome e la Mifericordia , e il Timore , ~& anchora 
VAftrattione. Conciofiache per tal moto alcuni dhentino divoti, 
"& fupplichevoli. Et per V Armonie fiacre veggiam noi dif porfi 
gli uomini in tal modo, quand'_•' cantano i verfi, che purgano 
V anima: come fee e% confiiaffino in tal medicina, e in tal puri-

ficatione. Un medefimo effetto per neceftitd interviene in chi ha 
mifericordia , *£? in chi teme: ~1& finalmente in chiunque ha 
uno effetto. *Q$ negli altri fea tanto, quanto a ciafcheduno i ag-
gittgne d'affetto. Che tutti per tal mezzo fe purgano , "C* al-
leggerifeonfi V animo con piacere : *& Jimilmente le Muftche pur
gative porgono letitia agli uomini fenza nocumento .. . Et 
per far difciplina , ficcome io ho detto , fi debbe ufar* Mufica 
affettuofe , ~& Armonie fimili: *& tale e la Doric a , ficcome 
to ho innanzi detto. Debbefe ancora accettar per buona , fi 
aku<a altra n e ftata approvata da chi conviene nello ftudio 
di Ftlo/bfia , "03 nella difciplina da far ft per via della Mufi
ca 0<5) • Soggiunge fu quefto propofito altrove Q47). Ma 

per 

in altre occupazioni di tal genere introdotte per la quiete dell'animo. Tali rilaffa-
nvent e ripofi fono affatto neceffarj per follevare le miferie della vita umana: ma 
non p<-r qi eftn devono effer troppi . o immodefti. 

(4<- Segmi cap. 7. pag. 117. 118. Leggafi V efpofizione, che fa il citato Segni fopra 
il prejente Capo d' Ariflotile . 

•>, 47) Segni cap. j . pag. xxx. Arifioteles Problem. Seel. 19. n. 38. Cur numeris, 
moduiis, canticis, denique omnibus concinendi generibus obieclari omnes confueve-
re ? An quod motibus naturalibus obleclan datum a natura omnibus eft? Indicium, 
quod pueri ideo nuper editi his pfis moveri, obledlarique poffunt: modis tamen 
ad:editiis canticorum ut deledemur, efficere afuelcendi ratio poteft. Sed enim nu
meri propterea mulcent, quia ra um, ordinatumque computandi numerum habent, 

• rroyentque nos pro fua aequabili ferie ordinate. Motus enim fmiiharior narurae eft 
©rdinatus, quam inordinatus: itaque fecundum naturam hie magis effe probatur. 
Argumentum, quod cum ordinate & laboramus, & bibimus, & comedimus, natu
ram, viiefque r.oftras & fervamus, & augemus. Contra inordinate cum agimus, 
depravamus naturam, atque de fuo ftatu dimovemus: morbos enim nturilis ordi-
*lis corpotum effe motiones nullum dubium eft. Confonantia vero demulcere ide9 

po» 
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per le Melodie d' Olimpo e certo che noi diventiomo, che 'tale 
certamente aft r ae f animo dai fen ft \ *& /' aftrattiene non e al
tro, che una affettione di. coftume intorno all' anima . Non 
contend i due lodati Filofofi di dimoftrare la forza della 
Mufica, percio che riguarda il C a n t o , paffano quindi ad 
efporre la proprieta degli ftrumenti , dimoftrando quali fiano 
atti ad efprimere un'affetto , e quali un ' a l t r o . Dice Piato
ne O O : • • • n°l non a-rremo bifegno ne" canti e nelle melodie 
deW armonia, che fi compone di molte corde, e di tutti i con-
eerti. Non, come mi- pare . Sicche non nut rir t mo i maeftri de* 
trigoni, e de peclidi, e di tutti gli ftromenti, che fono di 
molte corde, e di molte confonanze ? Non, come ci e avvtfo. 
Ma che? Riceverai nella Citta i maeftri delle tibie, e i tibi-
cini ? O non imitano gli ftromenti di molte corde , e di tutte 
le confonanze la tibia ? J_E cofa chiara . Per la qual ccfea riman 
la lira, e la cetera, utili nella Citta, e la fiftola comodo. d 
paftori ne campi, Cosi ta ragion ce'I dimoftra. Non facciamo 
male, o amico, dife io , preponendo Apolline, e gli ftromenti 
di lui a Marfia ed agli organi fuoi O O • ^ ' " precifo ed tfte-
fo e il fentimento d'Arif.otele (50) j dice egl i : Et per li 

P p miei 

poteft, quod • mixtio, five temperatio contrariorum eft junclorum apte inter i'efe0 
portionemque invicem cuftod rendu in. Portio igitur ordo eft, quem modo natura 
fuavem effe propefuimus. Et tereperatttm quoque omne fuavius, quam intemj eraturn 
eft: praefertim (i cum fenfibile fit, pariter vim habeat utriufque extremi , quemad-' 
modum confonantia ex portionibus temperatur. Et proportio ipfa amborum ex-. 
tremorum potent am aeque in confonatitia tenet.. 

(48) Della Repubbl. Dial. 3. pag. 415. T 3. trad, del Dardi Bembo. Ant. Monte-' 
catini in Plat. lib. de Rep. Partition, pag. 374. Quae harmonia?, & quae harmonia-
rum, feu mufica inftrumenta.... recipierda fint, quae minime. 

Harmon 

I Rejiciendse i ty&-x rnixtse , & Lydiae acutae, ceteraeque ejufmodi. 
I ) Jonicae, .& Lydix laxse . 

Inftrumenta 
. 

Recipiendae. ^ J T S ^ * 

r .c C Quaecunque multarum chordarum, multorumque COB-
I Rejicienda ) centuum funt. 

i Tit ibia, 
f Lvra, 

I Recipienda ) Ci;hara. 
C F.ftula. 

(49) Vedi il fatto di Apollinnv Marfia. al Cap. >. p. IS., e tap. 5. p< _#. feq, 
(50) Segni Cap. 6. pag. 115. tl6. 
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miei detti e ancora manifefto, quali inftrumenti ft debba ufare, 
imperocche ne li Fiauti ft debbon torre per fearvi dentro difci
plina , ne altro inftrumento artificiofo, come e la Citara , o fe 
altro ri e fimile,. ma tutti quegli, che poffori far virtuofi gli 
uditori a" effi, o nella eruditione Muficale, o in altra. Oltra di 
quefto il Flauto non. ha il morale, ma piuttofto I' incitativo a 
ira ; onde e' fe debbe ufarlo in quei tempi, ne, quali la confi-
deratione di tal fuono richiede piuttofto purifecatione , che difeu 
plina . Anzi vo .io aggiugner quefio, che tal fuono. del Flauto 
fea il contrario , che non e. il partqrire eruditione, perche egli 
impedifece V ufo della ragione : pereid gli antichi conveniente-
mente vietarono V ufo di lui alii Qiovani , *©" agli huomini li-
beri: feebene imprima e' / ' havevono ufato. Et quefto nacque» 
perche effendo eglino divenuti piu ociofi mediante le ricchezze, 
*& piii animofi alle -virtu: *& innamri, "& dopo la vittoria 
contra li Medi ricevutj, havendo conceputo di fe maggior* 
cofe, cominciarono perd, dico,, a trattar ogni forta di Mufica 

fenza. far* di neffuna giuditio , ma folamente con ricercare il 
piacere da tutte: per quefta, dico, cagione introduffero eglino 
la Mufica de' Fiauti (5 .0* Di che ri e efempio, che in Sparta 
un certo Capo del Choro egli fteffo meffe in atto tal Mufica: 
Onde poi in Athene 1'ufo d' effi vi venne in confuetudine: die 
quafi la maggior parte degli huomini liberi gli volfbno ufare. 
Quefta ci fe mani fefta per la Tavola, che pofe Trafeppo, quando 
ei fu Capo del Choro per la Tribd Ejfrantide. Ma tal Mufica 

fu dappoi riprovata dalla fieffa efperienza quando e'feppori me' 
giudicare quelle cofe , che tendono alia virtu : "€>- quelle che 
non v.i tendono, Quefto medefimo', che io ho detto dei Fiauti, 
avviene nella pid parte degli antichi Inftrumenti; come fono le 
LiKe ,*& gli Inftrumenti di fette corde, che generano a chi gli 
ufa piacere : cosi gli fnftrumenti di tre corde, "\3 le Sambu-

che, 

- iffr').'Segni (iff tune loc fol. xx*]. ) east commenta. Il Flauto, o fiipili inftrumenti 
1 f .nr» rit f . l rt_mr_ rUf* ut f-fCl IT riVltk-i A . r l ; / / . _!.'_ i . •._.». >-_£» . n i t r_Hn f-' deb-

HUII jono ai tai naiura, one iu cm n aeoDa rar cmcipuni : anzi cue piutroixo c ucu-
bon effer ufati per purificatione de i'animo: che vuol dir qui per diiettarlo, & per 
fario quieto dalle perturbazioni . II qua! diletto, & purification d' animo mediante 
tab_ inftrumenti ferve piuttofto al vulgo che agli huomiiii virtuofi: perche li cosi 
farti piuttofto purifican 1'animo per via di fuoni piu morali, cosi come anchora nel
le Scene & ne^li fpettacoli COH differenti poemi-purifican gli animi li virtuofi>: & il 
VlllffO. . 
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che, "& tutti quegli, che delT arte manuale hanno bifogno ad 
effer fonati. Quanto ai Fiauti bene ftette quello, che di loro 

fu dagli antichi favoleggiato: cioe, che Pallade d' effi inventri* 
ce gli getlo via. Ne\ forfie e mai' dire cli ella il'fae effe. per la 
bruttezza , che nel fonargli e' fanno a altrui in bosca : che per 
tal conto la Dea gli haveffe havuti in difpetto . Contutto cio 
egli e molto piu verifemile>a cr'ederfe, che una tal cofa feguiffe: 
perche la difciplina di tali inftrumenti non giova nulla 'alia. 
mente. *© a Pallade s' attribuifece la Scien^a, "& I'Arte. 

Aggiunger deefi a quanto fino ad ora fi e efpofto la 
forza fingolare de 'Tuoni o Modi de'Greci in muovere gli 
affetti dell 'animo . Oltre la ferie delle Voci o Suoni, di- cui 
ognuno d' efli era diftintamente compofto, aveva ciafcuno 
il fuo Metro , o Ritmo particolare che lo di'ftingueva dall" 
a l t ro . Ecco cio che ne dice Ariftotele ( 5 2 . ) . . . . infra l'Z4r-
monte il convenevole , "& il mezzo p prefo dal Modo Frigid 

ficcome e il Ditirambo, il quale per confeftione d' ogn' huomo ha 
del Frigio. Et molti efempi di quefto,'eft io dico, raccontano 
quei, che fono in cio fagaci, *& per altre ragioni: *& perche 
Filoyeno havendo tentato di fare il Poema Ditirambo nel modo 
Dorico , non pbte condurlo: ma dalla natura ifteffa fu tirato 
di nuovo nella Armonia Frigia a tal' Poema convtniente . Et 
quanto al modo Dorico ogri h.uomo confefja, ch' egli t? ftabile, 
t y molto da coftumi da jorti. Anchora iodandofi il mezzo infra 
gli eccefii'-, *©• effer mando not , ch' e' fi debba fie guir e; ^3 il 
modo Dorico con 1' altre Armonie havendo fimil pjoportione : 
pero e marrfeefio a tal' modo dovef effere infiruiti li Giovani. 
Et due fid no li fegni, ai quali e' debbono in cio effer indintti, dl 
poffibil' dico, *v_** al convenevole ( 5 3 ) . fer cio e biafemato So-

P p 2 era* 
—— 

(^x)-Segni he. eit. cap. f.pag. XxS. 
(53)- Alcuni Gentiluomini-, e Letterati dt Firenze ful fine del XVI. fecolo, e fill 

principio del XVII. non content! della Mujica de'loro tempi, quante plena d artifizj 
eonjifienti in lughe, Imitazioni del Canto Vermo, Rovefci, Contrappunti doppj', Co* 
noni , Compofizioni a piu Voci, e a piii Cori, altrettantolontana dal mover gli affetr 
ti, tentarvno d' introdurre , fingdamiente nella Dramrrtatiea , tutte le tfualitii della 
Creca Mujica. La Monodia, o fia Canto di una fola Voce, fu uno de'JingoLri- mez-
%i, con cui penf-.rono piu facile per ottenere il loro intento, onde lo divijere parte t» 
Recitativo, e parte in Arie. In fatti, effendo il Recitative un difcorrere Cantando, o un 
eanture dijcorrendo-, egli e piii atto- per iejlejjo a mover gli ajietti, di quello Jmno It 

• Ari*-, 

___• 



! 

300 Differtazione Terza. 
crate con molta ragione anchor a in quefto da certi Mufici ver 
haver egli cioe' dannato I' Armonie rimeffe per fine f l A 
ne: fiimandole incitative alia ebrietd, ^ ^ t f a ^ o h u ^ 

^uditiodi quefto fecondo la for^a m ^ l J j ! ^ ^ 

to* 

Arte , fi.mtcchl il .Rtcitativo con femplici /» _>>_..„.' _•.. 7~~ ! '* 
.eopre il fentimento delle parole mTlorodli*' rV > ' 'p,tcoli >nt™*U' nan 
nelt animo degli VditoriVZlirZJneUeZ'o T F ^ ** ^ T ** '»&*** 
eolo, e nel principio del prefen Tridftto 7d 'unT^T'* "? ?"' & *<*U > 
talcht efeguito da perils Caitori ecctava moziojTat, > ' / * T ".^fi**™* 
celebri in tale fiile il nobil' Uomc Benedetto Marcello fei *&#"*%* S' "I™ 
lonio Perti, Aleffandro ScHrlatu• TfZVj ,rft'.'•' Baron d 4flprga , Giacoman-
ni, Gioanni-Boinini e t l ^ ' J ^ U ^ u ' S f t J Porfwa* F™»^° < * & 

languide , ma nel progrefff del tempo fempr p^tdfJno i TfT' £W V& 
nuove mvenzioni, varieti d'Idee c fotratuttl jtud'arm.° 'ferofeffon d introdurvi 
ti di Strumenti, talche il Cantare cL _ Ut ' """' ^ " ^ "ggi giorno, ornamen. 
refia non poche 'volte i X ^ ^ m e ^ ^ a ^ S ^ f ' P ^ V ' > 
dire al rumore degli Strumenti Se icLZL! vaJ'fta. delle '^e ,fe non voghamo 
fentimento delle pLol, i ^ ^ £ ^ t £ t &"* %»&?*f£*'4W>» del 
dere, e penetrarL il Jo feriliLlu cosl7ureT rP* "**?** * ben compren-
cbefono atte ad .efprimere piu u-Tentimntfhff^^ h J ^ f ^ Mufica, 
lento di eccitare-alcuno dell,• eTJ filTl -\ , ft'™ • mat »™ "vranno !'in-
duhbio , che ZlupZi dievlTui? ^ " ' t*lla M^c« Gret» * N°» # *>* 
nofira Mufica . com\TfnoU t 8 S % ^ ^ ^ f ""j% <** &»* W * 
loro Specie; els f pur J i Tuoni-o Modi ,°"tcfe Cromatico, ed Enarmonico, con le 
Vielliefatlezta 7e / P i c l v . n l < £ S ^ f f f t ' T ^ ' *"«*? & 
pedijee, non effendo can effo combinablli M i l l f f"° Contrci^u"to cl lo '*> 
Modulazione, la fcelt a deW InterZl >«ffe fe ,, aUr' flW* • '"me fono la 
la natura. de'Jri &#'£%£$.'„ f & d ^ m L t S d S £ * ^ < 
degli Stmmentijiabili. Ab.iamo il R e c Z t i Z i f J j f ^ {fa.Pft"*>™t-e 
gior perfezione . ' ma al giorno d' o j Ton (o fe J fe Ml P°?thb' ^rji « ™*g-
defiompoJaorie.de'CaLifitra^ Z J l ^kfl^fffe f d ' H t i ? l 
modo curato nei Drammi-• Jcettfxt,,,,. _/. ' J dotto a nm efer "* nlun 

Arieconjtfleno in " J T J ^ t ^ ^ / S / ^ ^ ^ ^ ^ T ^ t ^ f t 
Accidente cbe dalla rag,ane, fenzl B . ^ t S J ' f J ^ f ? " ^ ^ \% 
lapZu negl, animi deglLuditori un mejcugiio dTaffettitlld J 1 "?*""'V f 
mod» poffono ne dilettare , ne muovere £ de/,i,rU-f , Z°Pf<ift'• che '" niun 

di rfro talento, e ben infi*uhTd tutA t t t n t t ' ^ r ""fy ^ ^ t r ^ 
re ^-hUd^i^ MlU^^f^tlTJf%M

xff^ <f>F« '«tto del valo. 
degli altri Profeffori, cbe impegna'ti a f o t ^ T l i ' ^ t T J r ""**« delh dicmt 
tltrepaffa* la latoxiimitata cognizione Zcilf' . f • ¥^*ZZ^"> tutta "6 > chf 

ra e giufia.mazione degli ^^T^^u^f'^^f^^ dt'Cre" > h w " 
prefente Mufica, e fupplijj* difet od,V£ift I'fg' "fe0" *U **** dllU» 
prima, e mamentarJfoo dellZida eJuna f ^ * " - chf troppo fidandofi di quel 
+».. <be perfezlona t S ^ ^ X j S ^ ^ S ^ ^ ! ^ * ^f^'.^ 
glett,.r £ j-cco,ne la fcuola Romana fece S J nell* Z ft', ' P"T *** I""' ? 
•el a fcuola. Napoletana la vivacitd delle di T j ^ la rerlctU Armmh% ' 

* f nofiri giorJ, ( L & ^ ^ A u \ ^ fefe^' '"' ^ ^ f f i 
comune detU ai,r:-. t0ff^»0 _.„,„.„__ , -. toro d'fi>"ta cognizione upenore alia 
de>M((ift

f,aitrl->M«™?W»rar* ^uefjrc^o alia nofira Mujica, che aveva audi* 
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tofto fa gli huomini infuriati a ufo di Baccanti. Anzi tali Ar
monie dovevari effer riprefe pe' /' languido: Et per tal ragio
ne debbon elle no effer' piii ufeate da' vecchi . Ancora fee egli e 
Armonia neffuna, che ft convenga alia eta puerile per partorire 
a un tempo medefimo *& ornamento , *v_i* difciplina; certo che 
VArmenia Lidia infra tutte Is altre par che faccia un fimile 
efjl'flo: nella quale pero infegnandola per eruditione, quefti tre 
termini debbono effer ufati, cioe il Mediocre, il Poffibile, *& 
il Convenevole . 

Dalle fin qui addotte dottrine de' due mentovati Filofofi 
refta chiaro , ch' effi conobbero nella Mufica de' lor tempi 
un 'ammirabif forza per regolare le umane paffioni, e per 
eccitare negli animi or uno , ed or un' altro affetto fecon
do le varie melodie a tal fine ufate. Qui pero vuoifi avver
tire per in te l l igen t del giufto lor fentimento, che in tre 
ftati convien confiderare la Greca Mufica; il primo in cui 
era femplice fempliciflima, riftretta a picciol numero di 
Voci , e di Suoni ," e di rado guttata ( 5 4 ) . La quale pero 
aveva tutta la forza per infinuarfi negli animi degli afcoltato-
r i , come nota Francefco Patrizio dicendo, che haveffe forza di 
mp.nare le voglie di que'primi huomini rozzi ad ammeftramenti, 
e difcipline di feienze, e di cofiumi ( 5 5 ) . In fatti Piatone, 
ad efempio dei vecch;, gelofi di confervare la Mufica nel 
pr imo ftato femplice , con poco numero di corde negli Stru
men t i , proibifce qualunque accrefcimento o rinnovamento, 
perfuafo egl i , che al mutarfi della Mufica, mutavanfi i co-
ftumi, e le leggi (56) . N d 

(54) Piatone ( de Lcgib, lib. 3. ex Verf. Jo: Serrani T. *. p. 700) parlando delle 
Leggi degli Antichi coil fi efprime. lis videlicet primilm quae illius muficae, quae 
tunc temporis vigebat , rationibus continebantur: ut ab initio arceffimus liberioris 
vitae incrementum . Mufica enim tunc in certas quafdam formas fu as diftribuebatur : 
& una erat illius fpecies, Precatio ad deos, quae hymnorum nomine notabatur. & 
illi fpeciei alia erat_ contraria, quam Threnos, alia, quam Paranas nuncupabant: 
& alia, Liberi patris inventum j Dithyrambi nomine: & alia, citharcedicae leges 
appellatae. His aliifq'ue hujufmodi carminum formis conftitutis, non licebat cuiquam 
aliq.16 verfutim genere alterius vice abuti. at illorum ro.bur & noffe, & fimul de 
iis judicare, & eum qui non pareret, mulclare, non erat illud fiftulae munus, nee 
hac in re dominabantur imperitae quaedam voces & exclamationes multitudinis, 
quemadmodum hoc tempore: &c. 

(55- Franc. Patricio Poetica Deca Difp. lib. 9. pag. 181. 
(56) CiV.ro de Legib. lib. 1. 38. 39. Quamobrem ille quidem ( Plato) fapientiflimus 

Gra:-
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, Nel fecondo ftato: avendo fortito , al riferire di Diodo

ro di Sicilia, fuori d' ogni afepettazione la Guerra de'Greci 
contro Xerfee un prof pero effetto: reftd non tanto da quel peri-
colo liberata quella Nazione, ma grandiffima gloria ottenne, 
e di tante ricchezze fu ripiena ogni Citta , che ognuno reftd 

forprefeb in vedere h vicende della fortuna rivoltate a loro 
favore . Da tal tempo per il corfo di cinquant' anni fece gran* 
diftimi progrtffi alia felicitd. Imperciocche in tal tempo le btlle 
firti per I' abbcndanza delle ricchcsrze furono pid coltivate. Co
si altri ftudj ancora delle Scienze fecero grandi progreffi. JI 
principale onore fu attribuito alia Filofeofia ed all Eloquenza 
appreffo a tutti i popoli Greci, e principalmente agli Ateniefi. 
Si refero eccellenti fra i Filofofi Socrate, Piatone, Ariftotele ; 
9 fra gli Oratori Pericle , Ifocrate , e i Difcepoii da quefto 
inferuiti. Non meno fiorirono nella difciplina militare , e nel 
comando degli eferciti Milziade , Temiftocle , Ariflide , Ci mo
ne , Mironide , ed altri molti, de' quali il parlare farebbe trop
po eftenderfe; maffime degli Ateniefi, che per tutto il mon
do nome celebernmo acquiftarono C$73* D a tutto c i o , chi 
puo dubitare, che anche la Mufica, a proporzione dtlle 
altre Scienze ed Arti , non factffe progreffi ben grandi , e 

non 
Graeciae vir, longe.ue docliflimus valde hanc labem veretur: negat enim mutari 
poffe muficas leges' fine mutatior.e" legum publicarum . . . . Graviter olim ifta vindi-
cabat vetus ilia Graecia, longe providens, qullm fen Cm pernicies illapfa civium ani
mos malis ftudiis, malifque doiftrinis repente totas civitates everteret: fiquidem 
ilia fevera Lacedaemon nervos juffit -, quod plures quam feptem haberet, in Timo-
thei fidibus inde demi. Idem lib. 3. de Leg. X9 Platoni noftro placer, qui 
muficorum cantibus ait mutatis, mutari ci vit arum ftatus. 

(J7) Diodorus Siculus Biblioth. Hiflor. lib. i t . pag. 71. T. 1. Sed minim contra 
omnium expetftationem belio eventum fortito non a difcrimine tantum illo Graecorum 
gens liberata eft , fed ingentem praeterea glor.'am obtinuit, & tantis tinaquaeque 
Graeciae civitas tunc opibus repleta fuit, ut cuncli relapfas in contrarium fortuna: 
vices demirarentur. Ex eo namque tempore per annos L. Graecia prolixa ad feii-
citatem incrementa fecit. Interim enim bona: artes, propter o.pum abundantiam, 
magnopere excultae. Et artifices excellentiflimi per faeculum hoc floruiffe memoran-
tur. E quorum numero Phidias eit egregius ftatuarum ficlor. Ita caeterarum quoque 
doilnnarum ftudia eximios progreffus fecere. Praecipuus tamen' honor philofophiae 
tributus eft & eloquentiae, cum apud omnes Gra:cos populos, turn Athenienfes im
primis . Inter Philofophos excelluerunt Socrates, Plato , Ariftoteles. Inter Orato-
res, Pericles, Ifocrates, & difcipuli ab hoc inftituti. Nee minus difciplina milirari, 
& lmperatoriis artibus inclaruere Miltiades, Themiftocles, Ariftides, Cimon, Myro-
nides, aiiique complures, de quibus narrationem lnrlituere prolixum foret. Maximd 
verb Athenienles virtutis & tdoriae incrementis celebcrrimum fibi per univerfum 
prope terrarum orbem nomen pepererunt. 
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non fi rendeffe fempre piu perfetta ? Una prova molto chia
ra ce ne porge Cicerone, col dire : che i Greci una fomma 
erudizione pofta giudicarono nel Canto e nel Suono ; -imperocche 
Epaminonda, a mio giudizio fuperiore a tutti di merito fra 
Greci, dicefi che cantaffe accompagnato col fuono egregiamente; 
e che Temlftocle , avendo in un convito ricufato di accompagna-
re il Canto col Suono della Lira, giudicato fu ignorante. 
Adunque nella Grecia fiorirono i Mufici e 1' imparavano tutti, 
ne fi credeva abbaftanza dot to , chi della Mufica non era in-
ftruito (5 8) . 

Nel terzo ftato, effendofi renduta troppo famigliare, 
e troppo libera la Mufica, per quella univerlal ragione, che 
fa che g l i 'Uomini fpeffe volte delle cofe buone fanno catti-
vo ufo, non aveano altra mira i profeffori di effa , che di 
dilettare , e ricavarne unicamente vantaggio, come aflerifce 
f ifteffo Ariftotele ( 5 9 ) , parlando fpecialmente della Mufica 
che ferve agli fpettacoli, . . conciofiache, dice egli , chi £ adopera 
in effi, non vi fe sfeorzi dentro per fine alcun virtuofb, ma per 
dar piacere a chi ode , *Qj che quefto piacere anchora vilmente 

vi 

(58) Cicero Tufc Queft. lib. i. 4. Summam eruditionem Graxi fitam cenfebant 
in nervorum vocumque cantibus; igitur &.Ep^mi_ondas, princeps meo judicio Grae
ciae, fidibus praeclare ceciniffe dicitur: Themiftocl'efque aliquot ante annis, cum in 
epulis recufaffet lyram, habitus eft indoclior. Ergo in Graecia mufici floruerunt, 
difcebar.tque id omnes, rec , qui nefciebat, f'tis excultus dodrina putabatur. 

(59) Polit. lib. 8. cap. 6. pag. 117. fopra di che nota il traduttore Bernardo Segni. 
Ove dice [Perche gli fpettatori effendo huomini vili ] convier.e tal luogo_ con quel
lo , che e nell'ultimo della Poetica, dove fi tratta della medefima materia: & an
chora conviene con un luogo nel terzo della Rettorica, dove e' dice del fonatore 
del flauto, che c fimile alia Bertuccia: perche cosi come la Bertuccia per natura 
fua fa affai giuochi, cosi tali fonaron per piacere al vulgo, mentre ch' ei fuonano 
ufano di fare affai giuochi della perfona loro. Plutarco riferito da Af. Rollin Stor. 
Antica trad, dal Franc. T. 11. pag 463. dimoflra come a' giorni fuoi foffe ridotta 
viziofa la Mufica-, dice egli: La Mufica depnvata, ch' e in ufo a' dl noftri facen-
do ingiuria a tutte le Arti, che da lei dipendono, ha fatto danno maggiore alia 
danza-, che a verun' altra. Effen.iofi unita ad una certa forta di poefia tnviaie , e 
vo'gare, dopo d'efferfi leparata dalla antica, che era tutta divina, fi e fatta pa-
drona de'noftri l ea t r i , ne'quali fa che trionfi 1'ammirazione la pm ftravagante, 
talmenteche, efercitando una fpecie di tirannla, e giunta in iftato di renderii log-
getta una Mufica di tenuiflimo prezzo. Ma intanto nel medefimo tempo ha vera-
cemenie pe.duta tutta la eiiimazione di quelli, che per il loro fpirito, e per la 
loro faviezza lono confiderati Uomini divini. £ qui foggiunge M. Rollin. Io lafcio 
a' Lettori il penliero di adattare a' tempi noftri le cole dette da Plutarco del fuo in 
propofito deila Mufica, e del Teatro. Dimoftra in Jeguito auefto Autore come difet
to;, a Ji rendeffe la Mufica de' Greci,. • 

i l 



: I 
304 Differtazione Terzft. 

vi ft feaccia: pero offermia mo noi tali effer cit ii non effer da 
huomini liberi , ma da fervili, *©• da arteftci. Et la ragione e , 
che 'I fegno non ci e buono, dove egli hanno indiritta la mira ; 
perche gli fepettatori, effendo huomini vili, fbgliono volere va
rieta di mufeche: °& ptrd gli arteftci muficali, che intorno a 
loro s'affaticano , fanno loro fteffi, *2? le lor perfone fimili me
diante li moti. Percio, col progreffo del t e m p o , fingolar
mente la Mufica Teatrale , talmente fi refe viziofa , e con-
ducente al vizio , alia mollezza , alia fregolatezza de' coftu-
m i , e quindi dagli Uomini morigerat i , e favj abborrita , e 
deteftata, che, al riferire di Plutarco, il Poeta Comico Fere-
crate fece un giorno comparir fu '1 Teatro la Mufica tutta 
mefta, dolente, e ftracciata, the rimproverava i Profeffori 
di efla, che f avevano si vilmente r idot ta , e raal tratta-
ta ( 6 0 ) . 

Pofta quefta notizia de' varj ftati , e cangiamenti della 
Mufica Greca, pub ogni uno agevolmente comprendere, che 
quando noi coif autorita de' lodati Filofofi foftenghiamo f effi-
cacia della Greca Mufica rapporto al movimento degli affet

t i , 

ifio) Plutarchus de Mufica circa finem . _ 
MUS. Dicam, neque hoc invita, audire cum tibi 
Mihique dicere voluptatem animo adferat. 
Malorum initium mihi fuit Melanipides. 
Is primus arreptam me laxavit nimis, 
Fidibufque bis fex molliorem reddidit. 
Ad calamitates ille non tamen me;.s 
Suffecit unus hafce. Nam Cmefias 
Aihenienfis ille deteftabilis, 
Contra harmoniam dum flexus intullt ftrophis, 
Peffundedit me fie, ut jam poefeos 
J. ithyrambicae , perinde fie ut afpidis, 
Quae dextra funt, finiftra quivis deputet. 
Neque hoc tamen fatis eft, miferia: creditum, 
Phrynis peculiarem immitens turbnem, 
Fleclendo me, & verfando totam perdidit, 
In quinque chordis bis fex harmonias habens. 
Sed ifte vir potuit adhuc tolerarier; 
Peccata namque correxit rurfum fua. 
Aft Timotheus me confodit, canffima, 
Turpiilimeque vulneribus me confeidit. 
JUST. Quis Timotheus. MUS. Milefius ille Pyrrhias 
Majora mi mala quam reliqui omnes, intulit. 
Is folam ubi.ambulantem me naftus fuit, 
pis fex mc nervis illico vitaclam illigat.. 
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t i , e al regolamento delle paffioni, di lei intendiamo di fa-
vellare nello ftato di fua purita , e perfezione, come appun-
to i due anzidetti Filofofi fempre intenti ad infinuare il buon 
coftume , e la perfetta morale, deteftando tutto cio , che di 
ftducente , e viziofo v'ha nella Mufica, forza e il dire ch'efli 
pure abbian parlato di quella fola, per fe fteffa favia, mo-
derata , e adattata alle circoftanze, la quale, non v'ha dub
bio, produr doveva gli effetti defiderati, e condurre gli Uo
mini alia moderazione delle fregolate e viziofe paffioni, e 
all'acquifto delle virtu (fe\) . 

A rendere pero anche piti certo, e incontraftabile il do
minio della greca Mufica fopra le umane paffioni, baftera, 
il dare un attento rifleffo alia intima corrifpondenza , ch' ha 
la Mufica per mezzo del fenforio dell' udito coll' animo no
ftro , e dalla maniera, ond'ella vi s'infinua, agevol fara il 
concepire ancora i var; movimenti ch' eccita in lui, e quin
di la varieta degli affetti che in effo rifveglia , per cui a ra
gione attribuir le fi debba quella maravigiiofa virtu non 
folo di domare Ie paffioni , e curare le indifpofizioni dell' 
animo, ma ancora, cio che fembra piu incredibile, di gua-
rire te malattie del corpo , che e 1' altro prodigiofo effetto 
attribuito alia Mufica, fpecialmente de'Greci. 

(61) Plutarchus de Mufica. Itaque veneranda prorfus eft mufica, deorum inven
tum cum fit. Prifci porro ea ut dignum fuit ufi funt, ut & reliquis omnibus infti-
t u t s . Noftra aetate majeftate eius omiffa: pro mafcula ilia & divina confradam & 
garrulam in theatra inducunt muficam, quam Plato 3. de Rep. libro vituperat: Ly-
diam quidem harmoniam repudians , ut accommodatam lamentis : unde & pr mam 
ejus inftitutionein lugubrem fuiffe dicunt Jam fi quis recle & perite confide-
ret varietatem, & pnfca cum noftris comparer, olim quoque varietatem in ufu fuiffe 
inveniet. Nam vanca-em in rhythmis faciendis, qux magis varia effet, ufi funt 
veteres , ut qui rhythmicam varietatem in honore haberent. Sed & pulfationum 
elocutiones tunc fuerunt m:gis viriae, nam noftri difcendi funt ftudiofi, prifci rhy
th morum amatores erant. Conftat ergo, non ob ignorationein , fed confilii* veteres 
faciis cantileuis abilinuiffe. Neque hoc rnirum eft: cum multa alia vita; inftituta 
non ignorentur ab iis, qui ea non ufupar.t : ufuque dcmpto ea ab ipfis abalienati-
tur , cuod in quibufdam aliquid indecorum animadverfum fuit. Sed Platoni neque 
ignorantiam neque imperitiam in caufa fuiffe ut quaedam rejiceret; verum id eum 
feciffe, quia inaecorum Reip. judicar.t ea effe:. . . At enim apud antiquiores Grae
cos ne notim quidem ajunt muiicam quae theatris inferviret: totam fcientiam illam 
deorum venerationi, adoid'eentumque inftitutiom impenfam fuiffe: quod turn r.on-
dum theatro 11.U0 apud iiios homines aedificato, mufica adhuc in tempLs verfaretur_, 
deorum venerationi, & laudibus bonorum virorum infer, iens. 



$°6 Diffen>a zione Terza 
Fra i cinque fenfo-j la vifta, e fingdlarfflente 1*udito 

fono quelli , de' quali moffa la fenfazione dall* oggetto eftrin-
feco , eccita nella fantasia le fpecie piu vive e piu forti (62) ; 
o;'.d'e che Arifrotele ebbe a dire, che in neffuna altra cofe 

fenfibile e tanta fimilitudine di cofiumi, quanto ella e ned' udi
to (6$). Egli e vero che abbiamo da Orazio ( 6 4 ) , che pid 
lentamenre ci eccitano Je cofe, che paffano all' anima per 
mezzo dell' udito , di quello che facciano per mezzo degli 
occhi. Cio pero deefi intendere, quando ci accada di vedere 
azioni da violenta paffione umana prodotte. Ma quaiora 
fi tratti della rapprefentazione di paffioni umane dinanzi a 
perfone libere da ogni affetto , e che eccitare fi voglia mo-
zione conveniente, piu facilmente cio feguira per f udito, 
che per ia vifta, perche nell'udito le parole, il ritmo, i 
var; intervalli, te confonanze, le diffonanze, i Tuoni, o 

Mo-

,„_. _^,w» (.. ; J mcrprcT. m umenm Platams p. <-6. Sunt igitur principals duo 
ienfus: vdus & auditus: utnque philofophiam adjuvantes. Quorum alter quidem evi-
dentior: urpote quires ipfas acie fua comprchend.it: alter latior : ideoque etiam 
de rebus abfentibus_ inftruat. Modulatus fiquidem aer articulate voci faclufque vox 
& intelbgibihs oratio pergit ad intimos fenfus audientis intelleclui nuncians tarn 
prarientia quam abfentia. Idem auditus quam inte'Ietfum quoque adjuvet fie pro-
bat . Quamumque per vocem utilitatis capitur ex mufica, totum hoc conftat homi. 
num generi propter harmoniam tributum. Quia juxta rationem harmonicam ani
mam in fupenoribus ad.ficaverat: naturalefque ejus adlus rhythmis modifque con
ftare dixerat: Sed haec exolefcere animx ob confortium corporis neceffario obti-
nente pbhvione: proptereaque immodulatas effe animas plurimorum : Medelam hu
jus vitn diat effe m mufica, pofitam.- non in ea qua vulgus del.datur: quxque ad 
voluptatem fadta excitat vitia nonnunquam: fed in ilia divina, qux nunquam a ra
tione atque intelligentia feparatur. 

(6$' Arifioteles Problem. Seel. 19. ». 19. Cur numeri mufici, & modi qui voces 
lunt. moribus fimiles fefe exhibent.- fapores vero, aut colores, aut odores nullam 
ejulmodi iimilmidmem gerunt? An quod numeri mufici, & moduli motibus conti-
nentur, quo modo etiam atfiones? At omnis efficientia monlis res eft, morefque 
cordere poteft: fapores vero, aut colores hoc idem aeque conficere non queunt. 
Plutarchus de Audiuone. Neque iniucundum , Puto, tibi erit audire de fenfu audi
tus, quem Theophraftus omnium fenfuum maxime ad motus animi ciendos faccre 
ait: reque enim qmcquam eorum qua; vifu, qux guftnu, qux taflu percipiuntur, 
tantas mentis alienationes, tumultus, confternationefque adfert, quantx animum 
eccupant, ftrepitibus quibufdam & frgoribus & fonitibus ad aures accedentibus. 
Hit tamen hie fenfus magis rationi quam affedibus idoneus 

104) Poetica v. 180. 
Segmus irritant animos demiffa per aurem 

„ . - - OP™ 1UX f un f oculis fubjeda fidelibus 
Hot apero fu queflo propofito Jam Parrafio: Socrates tamen ad philofophiam perci-
S T . L . P i U S _."..-_•?Jfd'ffe-, v ; d e t^.quam^oculis , quocum fentit Ladantius, 

iis non poflit. 

„,,XJ . .i • _ r • • ~.i *** i"-"" «™«> quocum 
quod doctnua, & lapientia auribus percipi poflit, oculis fo,'" 
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Modi , uniti alia decente azione hanno maggior forza di pro
durre ed eccitare nella fantasia varieta d' affetti (6*\) , di quel
lo che abbiano nella vifta la diverfita delle figure, e dei co
lor) . E in fatti vediamo eccitarfi nell' animo noftro mozioni 
d' affetto fenza comparazione maggiori nell' afcoltare una Tra-
gedia, o un Dramma, che ii vedere la medefima azione efpreffa 
dal pennello di valente Pittore; la qual azione, come og'un 
ben vede, egli non puo efpiimere , che in un fol punto. E 
benche nel Teatro f occhio abbia la fua parte nell'azione, 
la quale non fa che accompagnare il fenfo delle parole , c o 
non oftante 1c parole medefime, e il fuono fono. i principali 
motori dei movimenti dell* anima . 

E che cio fia vero, bafta riflettere alia maniera, colla 
quale il fuono fi infinua nell'animo noftro. Eccone ilcorne. 
Per mezzo del moto eccitafi il fuono; ambidue uniti ferifco-
no acutamente f a r i a , difponendola in certe piu o mtno vi-
vaci ondulazioni. Si comunicano tali moti per contatto al 
fenforio dell' udito, e per di lui mezzo al cervello, che e 
l'interiore e comune fenfo, imperocche in effo tutte le efter-
nc impreffioni fono ricevute, e in effo terminano come prin
cipal fede dell'animo (66). Indi paffano agli fpiriti vitalif 
al fatigue , .alle fiuide e folide parti del corpo, diverfe affe-

Q q _ zio-

(tfj) Ceorg. Franck Difert. medic, de Mufica §. I I . pag. 473. In difponenda vero 
Phantafia multum prxftare Muficam fequentibus prebabo. Cum enim varwe hie 
dentur proportions, confo nantix , diffonantix, toni, varii hinc in Fhantalia ette-
ift'.is. Sic veteres Grxci fecere Dorium melos prudentix larg'torem, _& c 1 It 11 > tis 
cffeclorem ad vitia fcilicet depellenda & virtutem inftillandam . E dopo ft aver di mo-
flrata la proprieta degli altri Tuoni 0 Modi foggiunge : Omnes tamen illi pro iua di-
verfitate animum noftrurn tam multifariam fleclere doda nunc iram excitant•, nunc 
mifericordiam, nunc gaudium , mox triftitiam &c. per quos deinde affeaus^id ootw 
net divina Mufica, ut vel humores, fanguis prxfertim & fpiritus congelalcentes tx. 
fixiores antea fundantur, expandantur, & quod inutile erat excunant, vel mmis 
expand & fud figantur, contrahmtur, & ad tranqui'litatem reducantur; quo t a n " 
quam naufa obtenro, ipfo mox etiam potitur fine optato, fanitate. 

{66) Petr. Van Mufchenbroek Elem. Phif. Cap. 37. De fono rum Not. T. %. Albert, v. 
Haller Flem. Phyfioleg. Corp. Hum. lib. XV. Seel. 1 l. 3. T. %. Joan. Keplerus Har
monic. Mundi lib. 4. Franc. Bayle" lnflit. Pbyfic. TraB. %. de Corp. Anim. L. I , 
Seel. %. Difp. 3. Artie. 3. de Sono T. $. pag. 4«o. Quanta fit vis Concentuurn aa 
excitanda aut compefcenda animi pathematla norunt omnes . Certe ciirfi in mag. 
amplitudine membranarum, qux Auditui famulantur, fin impulfio a fonoris c m-\ 
motionibus aeris, mirum non eft, quod valida in Cerebro & in fpintibus commo
tio excitetur & Animal determinet ad varios motus aliquando inconcmnos K i--
ooros, aliquando eofdem motus fubito fiftat & ad quietem & fomnara dilponatur. 

I 
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zioni eccitando; ora portano al moto veemente, ed ora alia 
quiete; ora al piacere, ed ora al difpiacere; alcune volte 
all' allegrezza , ed altre al furore (6f). 

Quanto piii poi i moti del fuono fono coerenti, con-
formi, e proporzionati ai moti dei fenfi efterni, ed interni, 
e delf animo dell'Uditore, tanto piu dilettano e gli eccitano 
piacere, allegrezza, e quiete. Al contrario, fe i moti fono 
improporzionati , difformi , e incoerenti ai moti dei fenfi, e 
dell' animo , tanto piu gli recano difpiacere , meftizia, ira, e 
furore (<58). 

Dal che ognun ben vede la C3gione, per cui la Mufica 
operi piii nell' uno, che nell' altro, flanteche non effendo i 
moti dei fenfi efterni ed interni in ciafcuno uguali, percio 
convien che la Mufica operi a mifura delle difpofizioni, in 
cui naturalmente trovafi i' uditore (69). 

So-

(6-]) Georg. Baglivus Prax. Med. lib. t. cap. 13. apud Georg. Franck loc. cit. 
pag. 47j. Mufica, ait, eft de genere eorum, qux aerem acute feriunt, & in vi-
vidas quafdam undulationes difponunt; motus hi feu veloces undilationes fanguini 
& fpiritibus per contaiflum communicatx in iis diverfas excitant affe<ftiones nunc 
eos ad motum vehementer concitando, nunc ad quietem componendo & ex varie-
tate fonorum varix in mente noftra rerum idex excitantur; hinc alii concentus ad 
audaciam, alii ad hilaritatem, alii demum ad pietitem nos movent, prout fcilicet 
fpiritus & humores hoc & non alio modo afficiuntur. 

(68) P. Merfennus Qu&fl. in Genef. cap. 4. -v. x i . de vi Mufic. Artie. X. pag. 1549. 
Numquid igitur dicendum eft fonum in ipfos fpiritus tam animales, quam vitaies 
agere, ita ut illi fpiritus ad aeris fonum producentis agitationem commoveantur, & 
rhythmos pulf. tiles cum varia thefi & arfi conftituant, ut Herophihun ceniuiife 
conjicimus, prout aeris fonorx perculfioties vanx fuerint? Quid fi reftituimus 3to-
mos, quas cx m'.nutiflimis fpiritus corporeis, feu particulis vigentibus confiari dica-
mus ? ita ut voces, & foni certain in fe multitudinem atomorum contineant, qux, 
dum illam figuram, aut corpus efformant, cui figurx atomorum in auribus, vel 
imaginatione exiftentium correfpondent, placeant; difpliceant ver6 cum minime 
congruunt.* at fine atomis idem per figuras geometricis, quas omnes acliones cor-
porex imitari videntur, exponere poffumus, quippe qux fecum congruunt, vel in
ter fe difcrepant. Georg. Franck loc. cit. pag. 471. §. io. Ilia (Mujica) mirifice alfi-
cit fenfum. Tenfius porro cum in eo fint toti, ut quod exterius acceperunt, ad 
phantafix deferant tribunal; non poteft non fieri, ut notabilis in noftro corpo re 
eboriatur alteratio, cum imaginatio prxpotens in animi pathemata exerceat domi
nium, hxc vero quantum valeant in alterandis noftri corporis humoribus, & vel ad 
fanitatem vel ad morbum difponendis, quotidiana ubertim nos edocet experientia. 

(69) Ifac. Voffius de Poem. Cant. p. 6^. Quamvis vero fonus in omnes partes diffun-
datur, illud tamen prxcipue obfervandum, non omnia corpora , neque omnium homi
num fenfus xqualiter ab iis affici, fed pro ratione & differentia foni, variare quoque 
effeclus qui producuntur, cum experientia docuerit, in ea duntaxat corpora, qux 
fimiies tremorcs aut motus joflunt concipere, fonum propagari, alia vero penitus 

im-



Differtazione Terz&* 3©9 
Sono ancora i moti eccitanti il fuono, alcuni tardi, altri 

veloci, e fra quefti alcuni medii, cioe ne troppo tardi, ne 
troppo veloci. Si eccitano per mezzo dei veloci i fuoni acu
ti , e coi tardi i fuoni gravi ; e i medii eccitano i fuoni a 
loro confimili. Comunicano la loro proprieta ai fenfi , e all" 
animo i fuoni gravi, eccitandovi lentezza, ferieta, meftizia; 
e i fuoni acuti vivacita, allegrezza, veemenza. I medii ec
citano moderazione , quiete, dolcezza, calmando 1'animo fe 
agitato dalla meftizia, o dal furore ( 7 0 ) . 

Altre proprieta fono nelle voci, e nei fuoni , le quali 
operano ancor effe nel corpo, e nell 'animo, e quefte fono 
la forza, e la debolezza; ia delicatezza, e 1' afprezza ; la 
chiarezza, e 1* offufcazione, le quali, fe non hanno tanta 
efiicacia , quanto quella del moto, e del fuono, conferifcono 
perb non poco a recare o piacere o difpiacere a mifura 
della loro minore o maggior forza ( 7 1 ) . 

La 
..__. • _ — . • _• . — »._•.__—•— M U 1 1 I I_M.HI . - — - . • *, • — • 1 „ „ . . • • , . ^ ii 1 J I ___——•••._ _,»!•___ • — M I 1 . 1 l _ 

immota perfiftere. Cum paffim in aliis, turn prxcipue id videre eft in chordis uni-
fonis, quarum unam fi tetigeris, ilico fonabit quoque altera; licet multx alix di-
verfx tenfionis intercedant chordx , quas immotas perftare omnibus eft notiflimum. 
Quod fi etiam in inanimis corporibus iftiufmodi inteiligamus motus, ecquis dubitet, 
quin idem quoque in fenfuum contingat organis, prxfertim cum & ratio , & quo-
tidiana id ipfum evincant exempla ? An non paflim obfervare eft , fi quem cantan-
tem, flentem , faltantem aut ridentem videamus, protinus nos ad idem agendum 
invitari, idque non occulta aliqua, ut vulgo exiftimant, potentia, fed cogente 
quodammodo ipfa motuum natura & fimilitudine, qux tanta eft , ut vix ofcitantem 
videre poffimus, quin mox id ipfum facere compellamur? Quod fi manifefta adeo 
fit potentia eorum motuum , qui a nidi & fimplici proveniunt natura , ut non ho
mines folum & cxteras animantes, fed & inanima quoque corpora vehementer adeo 
afficiant, nemo ut opinor negaverit, quin longe etiamnum major fit virtus motuum 
rhythmicorum, quorum tanta eft poteftas, ut abfque voce & fono quidvis fignifi-
cent, affe.tus vero longe excitent majores, quam ulla vox, aut ulla poflit oratio. 

(70) Cicero t. de Legib. Affentior Platoni, nihil tam facile in animos teneros, 
atque molles, iiifluere, quam varios canendi fonos: quorum dici vix poteft, quan
ta fit vis in utramque partem : namque & incitat languentes, & languefacit exci-
tatos; & turn remittit animos. turn contrahit. Georg. Franck loc. cit. p. 474. $• 1*. 
Confuli meretur docliflimi viri Joh. Cafp. Scali^eri Exercit. 301. ad Cardanum 
art. *. quem allegat Joh. de Mey Comm, Phyf. in S. Scripturam p. 95- feq- ubi ita: 
Creditur Muficam fanitati mulrum conducere & ad confervationem ejus plurimum 
facere. Movent enim foni fpiritum mediante aere, motus autem propria fpiritus 
aclio eft, qua confer.atur in fua fubtilitate. Soni nimis acuti, quoniam fpiritum 
dividunt, nimis quoque graves & magni difplicent, quia fpiritum obtundunt, im-
pelluntque in cavitates corporis, verberantque. Placent autem mediocres, non om
nes tamen fed fibi confonantes, id eft, ad menfuram fui editi, omnes enim in 
natura confoni funt, fed non nobis foni. 

(71) Fab. Quintil. Inft, Orat. lib. XI. cap. 3. Prxterea ut fint fauces integrx, 
ideft 
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La fperienza c' infegna , che il fuono delle Trombe 
perche forte, e lo ftrepito dei Tamburi , e dei Timpani 
de' noftri tempi perche afpro e rozzo eccitano negli fpiriti 
dei fbldati vivacita, alacrita, e prontezaa ai pericoli, e 
furore nel calor del conflitto, e cio in virtu del moto ve
loce, e della forza e afprezza, con cui vien prodotto in tali 
occafioni il fuono (72) . 

C infegna pur anche la fperienza, che il moto veloce, 
e il fuono afpro della Lima e della Sega Q quanto piu duri 
fono i corpi contro de'quali operano ) , per la difgradevole 
ondulazione dell'aria, eccitano la molefta fenfazione e ftri-
dore nei denti, e un certo ribrezzo nel fangue , e molti altri 
effetti af corpo e all' animo molertiflimi, e cib perche effen
do ii moto di tali meccanici ftrumenti improporzionato ai 
moto delle particole dell'aria , ai pori delle radici dei denti 
uniti , li tormentano, fmuovono , e percio ftupidi li rendo-
n o , e dolorofi; fconvolgono pure, e turbano i moti del 
fangue , degli umori del corpo, e in confeguenza dei movi
menti dell' animo (73} . 

Dal-

ideft molles ac leves , quarum vitio & frangitur, & obfcuratur, & exafperaiur, & 
fcinditur vox. Nam ut t ibix, eodem fpiritu accepto, alium claufis, alium apertis 
foraminibus , alium non fatis purgatx, alium quaffx fonum reddunt: ita fauces tu-
mentes ftr.ngulmt vocem, obtufx obfcurant, rafx exafperant, convulfx fra_.it 
funt organis fimiles. 

"31) Idem loc. cit. lib. i. cap. to. Quid autem aliud in noftris Iegionibus cor-
nua ac tubx faciunt ? quorum concentus quanto eft vehementior, tanto Romana in 
bellis gloria cxteris prxftat. Georg. Baglivus Differt. de Tarant. cap. 13. pag. mihi 
_*"38. Tympani & fiftulx bellicx, dum fonant, qu_m vehementer excitent motus 
in fpiritibus militum arguere licet ex audacia, alacritate, & promptitudine ad pe-
ricula, nee non ex immani furore, in ipfo calore conflidus, vtl in apparatu aci 
conflidlum animis militum obfervantibus; ut taceam exempli ftrenui, & generofi 
ducis, ambitionem glorix , & ftimulos: prxdx, qux pariter ad furorem militum 
conducunt. 

(73) Baglivus loc. cit. Quod prxfitx aeris undulationes agant in folidas, flui-
dafque noftri corporis partes, ex variis brutorum exemplis, nee non ex ftupore 
dentium deducimus. Multi a motu limx , aut ferrx , ob ingratam iilam aeris un-
dulationem in ftuporem dentium., aut moleftam fenfationem incurrunt, eo_quia cum 
improportionatx fint moti aeris particulx poris nervorum radicibus dentium infer-
torum, eofdem detorquent, dimovent, atque adeo vel ftupefaciunt, vel dolore afli-
ciunt. Porro contingit, ut quifque noftrum dum infolitam qumdain, ac gratarn 
mufices harmoniam fentit, quafdam veluti oberrationes blandi honoris, fiv'e rigoris 
per cutim , imo & aliqualein capillorum ereclionem inter initia experi'tur. Ben-
ch% rare velte eeciti effetti si fenfibili in noi la Mufica de' noftri tempi j cib non oftan-
' ' , " te, 
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Dalle fin qui addotte ragioni, oltre la teftimonianza di 
Filofofi tanto celebri e per autorita , e per dottrina, chi 
non dovra confeffare , che la Mufica de' Greci da loro eferci-
tata con tutta 1' arte e perfezione non aveffe una fingolar 
forza per muover gli affetti, e fedare, come dicono Ariftide 
Quintiliano, e Ugone Grozio, i moti tuvbati dell'animo (74)* 
e produrre que' maravigliofi effetti, che te vengono attri-
buiti . 

Che fe poi confidereremo unite al fuono , e alia voce 
anche la Poefia , e il Ritmo infeparabile dalla fteffa Poefia , 
quanto piii dovremo reftar perfuafi della virtu della Greca 
Mufica nell' infinuarfi negli animi noftrL, e nell' inflaire 
ancora nelle parti fluide, e folide del co 'po , onde a lei 
debbafi il vanto non folo d'un pieno dominio fopra le uma-
ne paffioni, ma eziandio il merito d' avere guarite varie 
corporali infermird? 

Ad onta pero del fin qui da noi divifato non manca 
chi ricufa di preftar fede agli anzidetti maravigliofi effetti 
della Greca Mufica, e in giuftificazione della loro incredu-
lita recano alcuni quefte ragioni: Primieramente la Mufica, di-
con efli, in que* tempi era femplice, fempliciflima, ed egli 
e certo, che tutte te Scienze ed Arti ne'Ioro principj fono 
rozze e imperfette, e folamente col tempo acquittano la 
loro perfezione ; e fe per avventura la Mufica d' allora ca-
gionava qualche movimento negli animi di quelle genti, 
afcriver fi dee alia loro rozzezza, per cui ogni canto, § 
ogni fuono , avvegnache imperfetto, faceva loro impreftio-
ne. Ne deefi far gran conto dell* autorita di que'Greci Filo
fofi , che tanto hanno efaltata la loro Mufica, poiche fappia-
m o , che f indole de' Greci era di amplificare , e ingrandire 
le cofe loro per farfi ammirare , e riputare eccellenti in ogni. 

te egniqualvolta il Compofitore fappia combinare nelle Compofizioni quegl' Intervalli, 
t fingolarmente alcune Modulazioni Jorprendenti, non v' ba dubbio che ella produrrk 
effetti confimili. 

(74' Ariftides Quintilianus de Mufica lib. %. pig. *}6. ... . turbatis animi moti-
bus medetur Mufica. Apud Georg. Franck Differt. de Mufica 8. ao. pag. 481. Hugo, 
Grotius iri Dedicat. Mart. Capellx pag. m. 18. ait. Accedit Muiica cxteris non in
ferior , qux brutas beftias cicurat, memoriam firmat, dura lemt, animos exciut, 
iram ledat, feditiones fopit, triftitiamque pelht. 
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genere di Scienze, e d' Ar t i , e renderfi in tal guifa fupe-
riori a tutte ie altre Nazioni . Egli e poi tanto vero , fog-
giungon coftoro, che la loro Muiica non poteva gli effetti 
vantati produrre, quanto e certo , che loro mancava 1' arte 
del Contrappunto, che forma la diverfita delle Melodie, fic
come ahresi i loro Strumenti erano compofti di pochiffime 
corde , per cui dar non potevano varieta di fuoni , e pro . 
durre cosi i varj effetti , che da lor fi decmtano ("75) . 

Tutte quefte ragioni pero a ben riflettere non faranno 
alcuna breccia in chi abbia qualche tintura del carattere , e 
qualita della Greca Mufica. E primieramente ch'ella foffe 
femplice 1 fempliciflima,- noi di buon grado f accordiamo ; 
ma qui deefi avvertire che altro e il dire che la Mufica foffe 
femplice, altro che foffe in que ' tempi , di cui noi parliamo, 
rozza, e imperfetta, come pretendono gli oppofitori, i quali 
confbndono 1'effere di femplice coll'effer rozza ed imperfet
t a . Era femplice, egli e ve ro , ma nella fua femplicita go-
deva di tutta la perfezione, e fuperava di gran lunga la 

no 

(75) Sefto Empirico Filofofo, e Medico, che fiori nel fecondo fecolo della Chiefa, 
• dopo di aver ejpofto nella fua Opera Adverfus Mathematic. i pregl della Mufica, fun-

data fu d' uno de'principj della Setta Pirromana , di cui egli era feguace, che ; Omni 
rationi ratio oppofita reperitur, combatte e fi oppone, ficcome egli pratica in tutte 
le altre fcienze ed arti, a tutti i pregi della Mufica , onde fa d' uopo con molta mode-
razione concepire il di lui fentimento. Francefco Bocchi letterato Fiorentino , che fcriffe 
nel Secolo XVI. prenie la Mujicat da fe fola, e feparata da}fa forza delle parole e del 
Ritmo, cos) pure Monf. Burrette celebre Medico, e aggregato neV Anno 1707 all' 
Accademia Reg. di Belle Lettere di Parigi (Giorn. de Letter. Fiorent. 17 JO. T. 6. 
pag. 184. feq.) benche pari! anche della forza del Ritmo alia Mujica hnito , fem-
bra che pari! piii tofto relatlvamente alia Mujica de' noflri tempi, che a quella de' 
Greci, la quale, quanto dalla noftra fia lontana , abb ,ft nza ji e dimoftrato. P. Mer-
fennus Queft. in Genejim cap. 4. v. XI. de Vi Mufic. Art. 1. pag. 153*. In primis 
yerd non defimt egregii Mufici, qui credant id falfum effe, idque ex Grxcorum 
jaclantia ortum habuiffe, qui fuas artes ad cxlum ufque tollebant, & partim in 
famam, qux vires acquirit eundo , referendum effe. Alii Grxcos de fua Mufica 
afferuiffe, quod ab ea produci defideraffent. Alii minime illud rejiciunt in ja.lan-
tiam , & mendacium Grxcorum , fed in illius xtatis homines, qui ad.d ftupidi, & 
rudes fuerint, ut quidquid audirent, atque viderent, adm.rarentur, unde a quali-
cunque melodia facile, quo velles, movebantur, qui proinde negant Grxcos itl 
prxftantes in Mufica fuiffe, quales eos prxdicamus, imo noftros jam lo:ge peri-
tiores effe, tam quia credunt eos nunquam pluribus partibus, feusvocibus fiuiul 
con':inentib_s ufos fuiffe, turn quia negant eorum inftrumenti noftris xqu lia, quip
pe qui foia 4 , 7, aut 8 chordarum cithara, vel teftudine ufi fuerint, turn quia 
fcientiae, & artes quotidie perficiuntur, nunc igitur Mufici perfetfior effe debet, 
quam apud Grxcos, dum adhuc effet in cunabulis, & prima rudimenta a fuis in-
veatoribus reciperet. 
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noftra, come in appreffo vedremo . Ne gli effetti, che in 
quelle Genti cagionava, attribuir fi debbono in conto alcuno 
alia loro ignoranza, e rozzezza , poiche fe vi fu Nazione, 
che tanto rifplendeffe nella cognizione , e fcienza di tutte le 
facolta, ella fu per univerfale confentimento la Greca; on
de a gran torto le fi appone la rozzezza, e f ignoranza. 
Ne 1'autorita dei due celebri Filofofi Piatone, e Ariftotele 
nell' efaltare i pregj della lor Mufica punto fcemar dee di 
credito pel prurito di quella nazione di farfi riputare fu
periore ad ogni altra nel poffedimento delle fdenze , e belle 
arti, imperocche ad onta di quefta loro naturaie inclinazio-
ne , noi fappiamo di certo che e la Filofofia , e la Mate-
matica, e le altre Scienze , come pure la Pittura , ia Scol-
tura, e Ie altre Arti meccaniche e liberali fiorivano preffo 
di loro nella maggior perfezione ( 7 6 ) , ond'e che non ab
biamo a formar diverfo giudizio della Mufica ancora, la 
quale , come abbiamo offervato di fopra col Doni, a tempi 
degli anzidetti Filofofi era pervenuta a tutta la fua perfezio
n e , e dobbiamo a tutta equita perfuaderci, che in realta 

R r foffe 

(76) Cicero ad Quintum fratrem lib. I. Epift. i. n. %z. Cum vero ei generi 
hominum ( Gr&cor. ) prxfimus, non modo in quo ipfa fit, led etiam a quo ad alios 
perveniffe putetur humanitas: certe iis earn potiflimiim tribuere debemus, a quibus 
accepimus. non enim me hoc jam dicere pudebit, prxfertim in ea vita atque iis 
rebus geftis, in quibus non poteft refidere inertix aut levitatis ulla fufpicio, nos 
ea qux confecuti fumus, iis ftudiis & artibus effe adeptos, qux fint nobis Grxcix 
monimentis difciplinifque traditx. Quare prxter communem fidem, qux omnibus 
debetur, prxterea nos ifti hominum aeneri prxcipue debere videmur, ut quorum 
prxceptis fimus eruditi, apud eos.ipfos, quod ab iis didicerimus, velimus exprome-
re. Jo: Ludov. Fives de Cauja corrupt. Artium lib. i., pag. mihi **. Grxca parens 
fuit difciplinarum omnium , ingeniis foecunda acutis , fubtilibus , vividis. Angelus 
Maria Riccius Differt. Homeric^ T. I. pag. X46. Grxcis tantummodo fcriptoribus 
neque ullam ingenii budem, neque ullum verborum lumen, robur, nitorem 
defuiffe turn alii fapientes, turn maxime Horatius naris prorfus emundiae vir te-
ftatus eft. 

Graiis ingenium, Graiis dedit_ore rotundo 
Mufa loqui 

& pag. 148. Graecos fiquidem copiofiflimos fapientiae fontes jure optimq appella-
veris ceteros quofcumque, quos Graecia non peperit, aut alurt, q'uamvis ingenio 
pr?eftan.es, docirina uberes, eloquentia nitidos, non nifi rivuios dicendos effe, 
grav flitnus audor eft, ut alios praeteream, lpfemet Cicero. Quamquam enim 
Graecorum gloriam acerrime fit aemulatus, & Graecum fermonem , ut Latmum 
proveheret, extimulante invidia aliquando infingere ftuduerit; tamen auiicos fuos, 
in quibus ftudium effet, in Graeciam mittebat, ideft ad Graecos ire jubebat, ut a 
fontibus potius haurirent, quam rivuios conieclarentur, ut ipfemet interpretabatur. 

__v 
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En 

foffe tale , quale ci viene da loro rapprefentata ( 7 7 ) . Mol
to piii ch'elfi ne parlano in guifa, che ci fanno conofcere 
in loro una piena cognizione della medefima non folo in 
teorica , ma ancora in prat ica , additandoci le varie forta 
di Melodie , e i varj Iltrumenti , che ufar fi dovevano per 
eccitare i varj affetti nell 'animo degli Udi tor i . Dal che dob
biamo rettamente dedurre, ch'efli non folo filofofando fopra 
la natura della Mufica, ma ancora addottrinati dalla fpe
rienza , ci abbiano defcritti gli ammirabili di lei effetti. 
Che poi i Greci non aveffero la Mufica di piu par t i , che 
contemporaneamente formano diverfe Melodie, detta volgar-
mente Contrappunto , egli e verifiimo, e fi e dimoftrato 
nella feconda Differtazione del primo Tomo , ma e altresi 
certo , che fe loro mancava una tal a r t e , avevano poi altre 
pa r t i , che mancano a n o i , come a cagion d' efempio, la 
diverfita delle fpecie del Genere Dia ton ico , del Genere 
Cromatico , del Genere Enarmonico quanto raro , e da loro 
tenuto in fommo pregio, altrettanto a noi ignoto , e affatto 
fconofciuto. In oltre e da rifletterfi, che i Greci giunfero 
ad eftendere fino al numero di quindici i loro Tuoni , o 
M o d i , quando per lo contrario noi particolarmente nella 
Muiica figurata fiamo forzati a ridurli a foli due; dal che e 
facile a comprendere , che la greca Mufica, avvegnache man
cante del Contrappunto, non folo non era inferiore , ma fupe-
rava in perfezione di gran lunga la noftra. Ne punto rileva 
cio che Ie fi oppone pel poco numero delle corde de' gre
ci Strumenti ; poiche primieramente potrebbtfi far chta-
xamente cortare effer cio falfo e coll' autorita d' Ateneo, 
che ci defcrive il Magade di venti corde fj?8), e di Giu-
lio Polluce, che afferma il Simico coftare di trentacinque, 
e 1' Epigono di quaranta corde (79} , e finalmente di Piato

ne 

(77) Merita in quefto propofito d'effer letto il Libro XXII. della Storia Antica di 
M. Rollin tradotta dal Francefe Tom. XI. Cap. 6. e particolarmente il §. 5. p. 47J. 
ove tratta : Se fi debba preferire ia Mufica moderna all' antica . 

(78) Athen&us Deipnofoph. lib. 14. cap. 9. Eft autem hoc in quxftione, ciim 
inftrumenta qux fidibus multis tenduntur, in ufum tardius venerint, quo padto 
Anacreontis fxculo Magadis nota fuerit. Ejus enim fie meminit poeta: 

Fidibus viginti cano, Magadtn habens, 6 Leucafpi. 
(79) Onomafticum lib. 4. cap. 9. feg. 59. Epigonium , ab Inventore nomen ha

bet. 
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ne ( 8 0 ) , il quale nell'affegnare la qualita della Mufica, 
che voleva s'ulaffe nella fua Repubblica non ammife che 
gli Strumenti di poche corde, vietando gli altri di piii cor
de , fegno evidente, che a' fuoi tempi v'erano Iftrumenti 
di molte corde. Ma quand' anche preffo de' Greci ftati non 
vi foffero tali Srumenti , cio nulla ofiante non fipctragiam-
mai provare per quefta ragione la loro Mufica inferiore alia 
noftra. Imperocche fe prendiamo i noftri ufuali Strumenti, 
come Violini, Viole, Violoncelli, Violoni, in quefti ii 
numero delle corde non oltrepaffa le quattro, e pure pro-
ducono tanta varieta di fuoni, gravi., medii, acuti, e acu-
tiflimi; perche non e tanto la quantita delle corde, che 
faccia la varieta de' fuoni , quanto e 1' arte del Suonatore , 
che con le dita fa produrre varj fuoni a un' ifteffa corda, 
il che egregiamente efeguivafi da' Greci, i quali effendo 
piu eccellenti de' noftri Suonatori, la loro Mufica ancora 
riufciva piu perfetta della noftra, e capace percio di produrre 
que' maravigliofi effetti , che te vengono contraftati. 

Che fe la noftra Mufica e cosi lontana ad operare tanti 
effetti maravigliofi, o pure di raro li produce, molte fono 
le cagioni, che la impedifcono ( 8 1 ) . Sono gia due fecoli, 

R r 2 . che 

bet. Epigonus vero, genere Ambraciotes, honore autem Sycionius erat, primus 
abfque pleclrotpulfans. Sed Epigonium chordas habet quadraginta. quemadmodum 
& Simicum trigintaquinque. 

(80) Athenaus loc. cit. lib. 4. cap. J. Plato lib. 3. de Republica : ex verf. Jo: 
Serrani T. x. pag. 399. Non igitur nutriemus opifices trigonorum & peclidarum, 
& omnium muficorum inftrumentorum, qux multis & chordis & harmonns con
ftant. 

(81) Jo: Ludov. Fives de Difciplin. lib. 4. pag. mihi 333. In Mufica multum 
deger.eravimus'a prioribus, ob craflitiem auris, qux fubtiliurn fonorum judicium 
omne funditus amifit, ut nee longa jam , nee brevia in communi fermone dijudice-
mus : ideoque & genera aliquot proportionum amifimus, & magnas illas vires, 
atque admirabiles , quas de prifca harmonia memorix traditur &c. idem de caufa 
corrupt. Artium lib. 5. p. 181. Muficam etiam ferunt vehementer mutatam, propterea 
quod viclores invaferunt Europam, qui harmoniam, quam non intelligerent, atper-
nabantur: ita intelligentiam carminum videmus periiffe, nifi in paucis quibuidam 
notiffimi concentus, & genera proportionum, qux aperte teftantur obefiorem effe 
nobis, & tardiorem aurem, quam illis prifcis. Et hac de caufa admirabiles effe-
flus illi muficx, vel ad fanitatern corporum , vel ad motus animorum exc.tandos 
fedanddfve, de quibus magni authores prodiderunt, jam olim nulli funt: videlicet 
fubtiliflimx atque abfolutiffimx illi animx noftrx harmonix minus congrmt exte
rior hie noflrorum temporum craffus concentus ac rudis, quam ille veterum eru-

di-
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che dai Profeffori fi va piu tofto cercando il diletto , il fol-
letico del piacere, e fingolarmente la varieta , anzi che ia 
mozione efficace degli affetti ( 8 2 } , e fe qualche volta fe 
ne fente alcun lampo, che ecciti qualche diftinto movi
mento, egli e frammifchiato con tanta varieta d'intervalli 
fucceflivi, e contemporanei , femplici e compofti, con altre 
qualita fra di loro si contrarie,, che non gli vien permeffo 
d' operare nell' animo fino a quel grado, che farebbe neceffario 
per produrre il dovuto effetto (83) ; in quella guifa che un 
Medico,- ufando medicamenti di diverfa qualita coll'amma-
lato in certe circoftanze , 1' uno impedifce che f altro operi 
a proporzione della propria fua attivita . 

Non fara percio inutile di metter fotto gli occhi tutte 
quelle condizioni, che per fentimento del P. Merfennio man-
cano alia noftra Mufica, e che neceffarie farebbero , acciocche 

ella 

ditus ac fubtil'is, ideo minus habet nunc virium ad aliquid efficiendum in nobis, 
quod turn ex fimilitudine obtinebat & convenientia . 

(81) Giul. Cef. Becelli nella Lett, avanti il Dramma intitol. La Fida Ninfa del 
Sig. March. Maffei , cosi fcrive con I' autorita del Gravina della Mufica Drammatica 
de'noftri tempi.... in cambio di efprimere, ed imitare, fuoi piii tofto eftinguere, 
e cancellare ogni fembianza di verita, e che lufinga, e molce la parte animale, 
cioe il fenfo folo, fenza concorfo dalla ragione, come fa il canto di un Cardello, 
o d' un Ufignolo. 

(83) ifac. Vojfius de Poem. Cant. pag.*}*;. Hodiernum vero fi fpeflemus cantum, 
vere de illo dici poflit, vix umbram prifcx majeftatis in eo fupereffe. Scio quam 
gravis & odiofa iftxc fit futura. adfertio apud eos prxfertim, qui prxfentia tantum 
mirantur tempora, qui prxterita quxvis quanto minus intelligunt, tanto magis 
afpernantur, qui denique hac demum noftra xtate artes plerafque ad fummum di
gnitatis gradurh provedas effe arbitrantur; proindeque amentiam vocant, fi quis 
omnibus adverfari & cum univerfo velit rixari feculo : fed fi iftiufmodi verborum 
moveamur ftrepitu , valeat ratio, & affentemur, fi ita placet, feculi moribus, qua-
lefcunque demum ii fuerint, viderint tamen qui fie fentiunt ne ilia ipfa ad qux 
proyocant eos fruftrentur fuffragia . Plures quam centum & quinquaginta effluxere 
anni, ex quo plerique fuorum temporum xftimatores adeo magnifice de fua fenfe-
rint mufica, ut nihil quidquam huic addi poffe exiftimarent. Qui medio tempore 
illos fubfecuti funt, animadverterunt quidem horum errorem, in eo tamen illos 
imitati funt', quod & fibi quoque primas'in hac arte detulerint. Ut vero illi ma
jores fuos rifere, ita nunc ipfi noftra hac ridentur xtate. Ecquis dubitet quin & 
hanc quoque xtatem idem maneat exitus ? Caveant itaque illi qui ad feculum pro-
vocant, ne & ipfi aliquando eidem ad quod provocant feculo ludibrium debear.t. 
Si aliquo veritatis ftudio teneamur, negligenda aut certe non nimis magni facienda 
viventium judicia , neque enim fatis tuto illis creditur , cum omnis xtas vel nimium 
blande, vel_ nimium odiofe de fuis fentiat moribus. Melius de prxteritis judicamus, 
quando & livor abeft, & circa ea qux amamus, minus excutimus. 
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ella operare poteffe quegli effetti, che operava quella de' 
Greci (84) . 

Richiedefi primieramente fecondo il lodato Autore in 
chi canta una efatta pronunzia delle parole, affinche chi 
afcolta , poffa udirle , e intenderne il fenfo. Che fia offervata 
la quantita, e la mifura delle fillabe, dei piedi, e dei verfi, 
affinche s' infinuino, e penetrino nell' animo dell' Uditore le 
loro qualita, e proprieta. Che quefti fiano adattati alia 
capacita e difpofizione degli Afcoltanti . Che dai Cantori, 
e Suonatori piu efperti , fopra tutto dai Compofitori , fi 
eleggano quelle voci, e que'fuoni, quegl'intervalli, quelle 
idee, e quegli ftrumenti che fien piu perfetti, e piu atti all' 

ef-

(84) QUAJI. in Genef. cap. 4. v. xi. De vi Mufic. Art. 3. pag. 1J63. Plurima 
funt, qux muficx noftrx deeffe videntur, quominus ea vi polleat, quam apud an-
tiquos habuiffe legimus, qux fi reftituantur, fimiles effeclus expedare poffumus, 
cum a fimilibus caufis eodem modo fe habentibus fimiles" effeclus oriantur. Primum 
autem , quod fieri debet, ad ipfas didiones attinet, qux , dum canuntur , optime 
pronuntiari debent, ita ut ab audientibus, quos movere cupis, diftinde audiintur. 
x. Ut non folum diftinde audiant, fed prxterea verborum fenfum probe intelligant. 
3. Didionum quantitas, feu menfura diligenter a canentibus obfervari debet. 4. Ver
fibus diverfis uti debemus, prout res tulerit, & cantilena, atque auditores poftula-
verint. 5. Optimx voces, & apta inftrumentorum eligi debent, & qui canunt, 
vel ludunt, effe peritiffimi atque adeo exercitatiflimi in arte Muficx . 6. Canentes, 
vel pulfantes aliquo geftu , vel motu corporis, five capitis, five digitorum, & ma-
nuum , five pedum uti debent, quibus ad viviim exprimant, qux canuntur, ut fie 
ipfa voce, verbis, cantu, & motu rem ipfam propemodum oculis fubjiciant, quan-
doquidem mufica debet effe quxdam veluti rhetonca, atque poefis fonora, & har
monica ; idedque perfonam illam, quoad fieri potent, mufici etiam ipfo habitu re-
ferre debent, qux apta judicatur , ut id fuadeatur, quod cantilena complexa fuerit, 
quanquam forte non ita neceffanus habitus futurus fit, dummodo is, quo utentur, 
honeftus fuerit, & virum optimum deceat. 7. Ut ea canantur, quibus auditores 
affici po flint; quapropter ipfa cantilena, & canendi modus illorum moribus, humo-
ribus, temperamentis, patrix, & ftatui accommodentur, quos excitare volueris. 
8. Ut auditores iis attendant, qux canuntur, alioquin quomodo diftrados, & aliud 
omnino diverfum animo revolventes , commovere poteris > 9. Ut tandiu canat mu-
ficus, donee is commove.itur qui attendit. 10. Ut modum varient, & immutent, 
quoties ad commovendos animos neceffariuin fuerit. 11. Ut modis utantur, qui ad 
pafliones, ad quas collimaverint, movendas aptiflimi fint, quo rhythmum, & ary-
thmopoejam referre poflis. i t . Ut Muficx genus eligatur, quod fubiedo, feu can-
tilenx , & auditonbus aptum fuerit, quanquam noftrum diatonicum nunc adeo 
perfedum effe non paucis videatur, ut pro chromatico, & enharmonico fufficere 
poflit, prxlertim cum in diatonio quxdam femitonia minora, & ipfas diefes Mu
fici noftri non raro collocent. Unumaddam, quod 13. loco numerare poflis, nempe 
muficum non folum in praxi, & theoria vocalis , & inftrumentalis mufices inftrudum 
effe debere, fed etiam in metrica, & rhythmica, deinde inMedicma, & Philofophia 3 
quem plurnnum Hiftonx, Chronographix, Geographix & totius Cofmographix cogm-
tio juvabit; proderit, & Aftronomia, ficut & cxterx mathematicarum partes, &c. 
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efpreflione, e che gli atteggiamenti e movimenti del corpo, 
e gli abiti fiano talmente fcelti , e regolati, che corrifpon-
dano al fenfo delle parole . Che fi fcelgano le cantilene piu 
atte a muovere gli uditori fecondo i loro vaij coftumi, ge
nii , temperamenti, paefi , e diverfita di ftato . Che gli ftefli 
uditori fi rendano attenti , e fi fpoglino d'ogni prevenzio-
n e , affinche tanto ii canto, che il fuono produr poffano 
1' effetto che fi defidera. Che fi varii la Mufica , fecondo 
che richiede il vario fenfo delle parole, e fi ufino i Modi 
o Tuoni , i Suoni o Voci piii efficaci a muovere la va
rieta degli affetti (85) . Sarebbe anche neceffario fcegliere , 
come facevano i Greci, Ia varieta dei Generi, e delle loro 
Specie aduttati al fentimento delle parole , fe la Mufica in 
Contrappunto de' noftri tempi non ci teneffe legati al folo 
Genere Diatonico Sintono mefcolato in qualche modo del Cro
matico di Didimo, e limitato ad una fola Specie d'ambidue. 
Altre condizioni , oltre quelle della Mufica Teorica e Prati
ca , farebbero molto utili nei Profeffori di Mufica fecondo 
il lodato P. Merfennio , le quali qui fi tralafciano, perche 
non cosi facili da acquiftarfi . 

Di tutte le accennate condizioni quanto pur troppo e 
mancante la noftra Mufica, altrettanto n'era fornita la Gre
ca; onde non dee poi recare ftupore, s'ella altresi aveva 
tutta la forza di muovere gli affetti dell'animo , e d'influire 
ancora negli umori del coipo, e quindi rifanare varie di 
lui infermita , perche febbene accordiamo alia Greca Mufica 
la virtu di curare ancora le corporali malattie , non inten-
diamo pero di farci mallevadori della di lei virtu rapporto 
a tutti i mali del corpo, e neppure a tutti quelli riferiti 
da alcuni Autori, ma a quelli folamente, che hanno maggior 
corrifpondenza cogli affetti, e paffioni dell' animo (86) . 

Pen-

(85) Meritano d' effer lette , e attentamente confiderate le Opere di Giambattifla 
Doni , il quale Jopra qualunque altro Autore tratta della Mujica Drammatica , non 
Jolo in generate , -ma in particolare di ciajcuna di lei parte dal P. Merfennio accen-
nata , coll' efporre minutamente le qualita , che ognuna d' effe dee avere , acciocche la 
Mufica Drammatica riefca perfetta . 

(8(5) Chriftophorus Balifta Parifinus , (ut apud Georg. Franck Satyr A Medics. Differt. 
de Mujica $. 34. pag, 494.) in Concertatione in Podagram v. $17. ita canit. 

Au-
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Penfo di non poter meglio chiuder la prefente Differta

zione, che coll'efporre gli effetti della Mufica, e fingolar
mente del Canto, che accompagna le parole, .prodotti in un 
Soggetto e per fantita di cofturni, e per dottrina fuperiore 
ad ogni eccezione , e ehe fervir dee a mio giudicio d' una 
prova incontraftabile della forza , che ha fopra f animo umano 
la Mufica . 

Egli e il gran Dottore della Chiefa S. Agoftino, quale 
ci efpone con femplicita. e fincerita quali movimenti ecci-
taffe nell' animo fuo il Canto . 

Fa d' uopo prima ben avvertire quanto abbiamo fin ora 
dimoftrato, col diltinguere il piacer fenfibile dallo fpiriruale. 
Per fpirituale dobbiam intendere quello, che rifiede nell* 
anima, e pel mezzo paffaggiero del fenforio eccita V in
telletto alia contemplazione del retto, e porta la volonta 
ad abbracciarlo (87) . Per fenfibile poi intendefi quello, 
che unicamente rifiede nel fenfo , e fi ferma in effo affifci-
nando l'intelletto, e traendo la volonta nel compiacimento 
del medefimo, che poi per teftimonio di S. Giacopo Apo-
ftolo (88) facilmente degenera nel fenfuale e viziofo (89 ) . 

Attefta il Santo Dottore nel celebre libro delle fue Con-
feffioni , che prima della fua converfione a Dio , lafciavafi 
ecceffivamente fedurre e trafportare dal folo diletto fenfibile 
e fenfuale del Canto, e quindi delidera che non pni fi ecciti 

nell' 

Aures te fidibus juvet obledare canoris, 
Mulcidaque artifici tangere fila manu. 

Cantus enim ex animis curarum difcutit xftus, 
Et validum corpus mens ilarata facit. 

Idem Franck pag. 471. $. 10. Ilia minfice afficit fenfum . Tenfius porro cum in eo 
fint toti, ut quod exterius acceperunt, ad Phantafiae deferant tribunal; non poteft 
non fieri, ut notabil.s in noftro corpore oboriatur alteratio , cum imaginatio prx-
potens in animi pathemata exerceat dominium , hxc vero quantum valeant in al-
terandis noftri corporis humonbus, & vel ad fanitatem vel ad morbum difponendis, 
quotidrna ubertim nos edocet experientia. 

(871 Clemens Alexandrinus lib. 1. P&dagog. c. 13. Ipfa enim virtus eft animx 
conciniT, & rongma :ffedio, qux rationi fubjicitur. 

(88) Epift Cathol. cap. 14. 15. Unufquilque vero tentatur a concupifcentia fua 
abflradus, & ukdus: deinde cor.cupilcentia cum conceperit, parit peccatum : pec-
catum vero cum confummatuni fuerit, generat mortem. 

(89 Lail.,ntius lib. 6. apud Andr. hborenfetn Scntent. & Exempla T. I. Mortis 
eft fabricatrix voluptas. 

uWm . . 
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nell' animo fuo per mezzo de' Sagri Cantici della Chiefa 
fe non fe il folo fpirituale . 

Ecco come egli fi efprime (90 ) : / diletti delle orecchie 
tn avean piu tenacemente allacciato e foggiogato, ma tu me ne 
feciogliefti , e me ne liberafti . Confeffo\ nondimeno , che al pre
fente mi compiaccio alcun poco ne' canti , a' quali danno fpirito 

le 

(90) Confejfiones D. Aurelii Auguftini lib. lo. cap. 33. Efpongo il Tefto del Santo 
fecondo I' Ediz. pubblicata dal P. D. Giacomo Martin della Congregazione di S. Mau
ro infieme con la traduzione francefe, ed annotaz. in Parigi V anno 1741., di cui 
egli dice nella Prefaz. Quoique nous fo'ions bien eloigne's de vouloir etablir noire 
Tradudion fur les debris de celle's qui ort pani, nous ne pouvons nous _empecher 
de dire, qu' elle a 1* avantage d avoir ete faite non feulement fur I' edition meme 
que nous avons donnee, mais encore fur des Manufcrits d'Angleterre & de Flan-
dres, & fur une ancienne e'dition Latine, qui avoient _chappe" a toutes _ nos recher-
ches , lorfque nous fimes imprimer tous les Ouvrages de Saint Auguftin . Comme 
ces nouveaux fecours nous ont fourni quantite' d' excellentes lecons qu' il a fallu in-
ferer dans le texte original, notre Tradudion fe trouve diffe'rente des autres en 
bien des endroits. Ainfi elle eft nouvelle a toutes fortes d' e'gard. Lx Traduzione 
Italiana i del Sig. Canon. Paolo Gagliardi di Brefcia Accadem. della Crufca. Vo-
luptates aurium tenacius me implicaverant, & fubjugaverant: fed refolyifti, & h-
berafti me. Nunc in fonis quos animant eloquia tua , cum fuavi & artificiofa voce 
cantantur, fateor, aliquantuliim acquiefco ; non quidem ut hxream ,_ fed ut furgam, 
cum volo. Attamen cum ipfis fententiis quibus vivunt, ut admittantur ad me, 
quxrunt in corde meo nonnullius dignitatis locum, & vix eis prxbeo congruentem. 
Aliquando enim plus mihi videor honoris eis tribuere quam decet; dum ipfis fan-
dis didis religiofius & ardentius fcntio moveri animos noftros in flammam pietatis 
ciim ita cantantur, quam fi non ita cantarentur; & omnes affedus fpiritus noftri, 
pro fui (a) diverfitate, habere proprios modos in voce atque cantu, quorum nefcio 
qua occulta familiaritate excitentur. Sed deledatio carnis mex, cui mentem ei_;er-
vandam non oportet dari, fxpfe me fallit, dum rationem fenfus non ita comita-
tur ut patienter fit pofterior; fed tantum quia propter illam meruit admitti, etiam 
prxcurrere ac ducere conatur. Ita in his pecco non fentiens, fed poftea fentio. Ali
quando autem hanc ipfam fallaciam immoderatius cavens, erro nimia feveritate. 
Sed valde interdum , ut melos omne cantilenarum fuavium , quibus Davidicum Pfal
terium frequentatur, ab auribus meis removeri velim, atque ipfius Ecclefix: tutiuf. 
que mihi videtur, quod de Alexandrino Epifcopo Athanafio fxpe mihi didum corn-
memini; qui tam modico flexu vocis faciebat fonare ledorem Pfalmi , ut pronun-
cianti vicinior effet quam canenti. Verumtamen , ciim reminifcor lacrymas meas, 
quas fudi ad cantus Ecclefix tux in primordiis recuperatx fidei mex, & nunc ipfo 
quod moveor, non cantu, fed rebus, qux cantantur, cum liquida voce & conve
nient iffima modulations cantantur, magnam inftituti hujus utilitatem rurfiis agnofco. 
Ita fluduo inter periculum voluptats, & experimentum filubritatis: magifque ad-
ducor, non quidem irretradabilem fententiam proferens, cantandi confuetudinem 
approbare in Ecclefia, ut per obledaroenta aurium infirmior animus in affedum 
pietatis affurgat. Tamen ciim mihi accidit , ut me amplius cantus quam res qux 
canitur moveat, pcenaliter me peccare confiteor; & tunc mallem non audire can-
tantem . Ecce ubi fum , 

(a} Gislen. pro fonorum diverfitate j optime Ulim. melius pro fuavi diverfitate. 
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le tae parole , quando ft cantano con voce fbave, e con bella 
maniera : non che a quefti io abbia un grande attacco, ma 
me ne compiaccio in guifa folamente cK io pofto hvaimene, 
quando voglio. Da quefte parole rilevafi qual premura aveffe 
il Santo, che fi eccitaffe in effo il folo e puro diletto fpiri-
tuale; ma ficcome non fi giunge a muovere lo fpirituale, 
fe non per mezzo del fenfo, percio il Santo Dottore temeva 
fempre che quefto non impediffe che paffaffe alio fpirito ; 
e nel tempo fteffo diftingue pur anche la differenza, che pilfa 
tra la foavita della voce , e la grata Melodia , che confifte 
nella difpofizione per ferie delle voci , diltinguendo ia foiza 
particolare d 'ognuna per eccitare il di le t to . 

Mi chieggono, profegue il Santo, tuttavia quefti canti, 
che infieme co' feenfi delle parole, dalle quali fono animati, io gli 
ammetta nel mio cuore, e loro dia luogo degno in qualche manie
ra ( 9 1 ) ; e cosi glie I do appena qual fe conviene. Imperocche 
alcuna volta par mi ch' io troppo piu gli onori del convtnevole, 
allor che da. quefti feint i detti fento muoverfi pid religiofeamente 
ed ardentemente gli animi noftri al fervore della pietd , quando 
in tal guife fe cantano , che fe in tal guifa non fi cantaftro. 
E provo , che tutti gli affetti del noftro fpirito , fecondo la 
diverfita loro, hanno le fue proprie corrifepondenze alia voce 
ed al canto , in virtu delle quali con una certa non so quale 
occulta dimeftichezza vengono eccifati e commoffi. Defcrive 
mirabilmente il Santo, come la forza delle parole de' Sagri 
Cantici , che e fenza paragone piu viva ed efficace delie 
parole, che ufavano i Greci, perche parola di D i o , o della 
Chiefa illuminata da D i o , fempre fi faceva maggiore in vir
tu del Can to . E confeffa che quanto era infinuante la voce, 
e la di lei melodia, tanto piii s'accendeva il diletto fpiri
tuale , e fecondo le varie qualita del Canro , e dei Modi o 
T u o n i , varieta d'affetti eccitava nell 'animo . 

Ma il diletto, foggiunge S. Agoftino, de'fenfi miei , a 
S s cui 

** 

(91) P. Jaq. Martini Remarq. Chap. 1. Livre I. des Confeff. de S. Augufl T. I . 
pag. *. n. 3. Quoique la fin de la loiiange & du cantiqne foit la meme. & que 
1' un & 1' autre contienne fouven.t la meme chofe ; cependant les maitres de la vie 
fpirituelle y metrent cette difference., que la louange part du coeur, & le cantiquc 
de 1' efprit. Incegnit. in PS. 
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cui non bifegna che diafe in pre da la mente, onde s' infeacchifca , 

fepeffo m inganna, mentre il fenfo non fegue la ragione, in modo 
che con fbfterenza content!fi gir dopo di effa ; ma perch' egli e 
ftato fatto meritevole di effer ammeffo fol per cagion di lei, ad 
ogni modo ft sforza poi anche di precederla , ed effer le guida . 
Cosi pecco in quefte cofe fenza che io me ri accorga , ma ben 
me ri accorgo poi dopo ( 9 2 ) . Tal volta all' incontro fuggendo 
cotale inganno oltra il dovere, giungo ad errare per troppa 

feveritd , e talor fino a fegno di volere , ch' ogni melodia di 
canto foave , con cui fbvente (i cantano i Salmi di Davide , venga 
del tutto. rimoffa dall'orecchie mie, e da quelle alt rest dell' 
ifteff-% Chiefa : parendomi piii ficuro il mod* tenuto da Atana

fio Vefcovo d'Aleffandria , il quale, per quanto ho fbvente udito 
dire, con un si piccolo piegar di voce faceva intonar il Salmo 
al Lettore , che pareva cio foffe piuttofto un pronunziare , che 
un cantare. Era tanto gelofo ii Santo che il diletto fenfibile 
non preoccupaffe e opprimeffe lo fpirituale, che bramava 
piu tofto che il Canto della Chiefa in luogo d' effer foave 
e melodico, come era quello ufato da S. Ambrogio nella 
fua Chiefa di Mjlano, affine di trattenere i Cattolici, che 
ftavano nella Chiefa alia difefa del loro Santo Vefcovo ( 9 3 ) , 
foffe praticato un Canto molto piu femplice e riftretto nella 
melodia, a imitazione del Canto della Chiefa Aleffandrina 
ftabilito da S. Atanagio a fine di contrapporlo a quello dei 

Me-

(91) Rammemora il Santo Dottore in queflo luogo gli effetti perniciofi della con. 
fuetudine, di cui parla in varj luoghi delle Jue Opere, particolarmente ( in Pfal. io. 
"v. 8.) Qux funt etiam neceflitates vincendarum vetuftifiimarum cupidita-
tum, & annofarum malarum confuetudinum ? Vincere confuetudinem , dura pugna, 
nofti. 

(93) S. Auguft. Confeff. lib. p. C. 7. ci efpone pid precifamente il fatto accen-
nato. Non longe cxperat Mediolanenfis Ecclefia genus hoc confolationis & exhorta-
tionis celebrare, magno Audio fratrum, concinentium vocibus & cordibus. Nimi
rum annus erat, aut non multo amplius, cum Juftina, Valentiniani regis pueri ma
ter, hipminem tuum Ambrofium perfequeretur hxrefis fuae caufa, qua fuerat fedu-
d i ab Arriani,s. Excubabat pia plebs in Ecclefia, mori panta cum Epifcopo fuo, 
fervo tuo. Ibi mater mea, ancilla tua, fol'citudinis & vigil'.arum pnmas tenens, 
orationibus vu-ebat. Nos, ad hue frigid! calore fpiritus tui, excitabamur tamen, 
civitate attoruti atque turbata . Tunc Hymni & Pfalmi ut cmerentur, fecundum 
morem Onentalium partium, nee populus mceroris txdio contabefceret, inftitutum 
eft : & ex illo in hodie-' num retentum , multis jam ac pene omnibus gregibus tuis 
& per cxtera orbis imitantibus. 
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Meleziani, che avevano introdotto un canto diffoluto e la-
fcivo, di cui ho parlato nel primo Tomo (94) . 

Segue in fine il Santo Dottore: Tuttavia quando mi 
ricordo le lagrime, ch' io fparfe udendo i canti della tua Chie

fa , in que'primi tempi, ch'io ricuperai la mia fede: e come 
al prefente io refto commojfo non gia dal canto, ma dalle cofe 
che fe cantano, quando fen cantate con chiara voce e con ma
niera di melodia ben accomodata, ritorno uri altra volta a com-
prendere la grande utilitd di quefta coftuman^a . Cosi vo' flut-
tuando fra il pericolo del piacere e / ' efperienza del giova-
mento: e piu inchino, benche non con fentenza irrevocabile, 
ad approvare / ' ufanza del cantar nella Chiefa, acciocche per 
lo diletto che ne fenton I' orecchie , s' innalzi 1' animo de' piu 
deboli all' affetto della pietd. Nulladimeno quando m accade 
poi, ch' io mi feenta mojfo piu dal canto che dalle cofe canta
te , confeffo d' aver peccato e di meritarne gafligo; e vorrei 
piuttofto allora non avere udito chi canta. Ecco a qual fegno 
io mi trovo . 

Nel defcriverci che fa il Santo Ie lagrime da effo fparfe 
fu '1 principio della iua , converfione udendo i Canti della 
Chiefa, non poffiamo aver prova maggiore della forza, 
che ha il Canto fu V anima ( 9 5 ) , tanto piti quando egli 
fi adatti a dar maggior forza al fentimento delle parole, 
ed abbia tutte quelle qualita, che lo fanno imprimere vi* 
vamente nell' intelletto ed attraere la volonta. Ma ficcome 
tutte Ie impreflioni e mozioni dell'anima ( eccettuatene alcu
ne poche puramente fpirituali, maffimamente te impreffe da 

S s 2 Dio 

(94) DifVertaz. 3. pag. 381. 411. 
(95) Altrove il S. Dottore ci rammemora la forte commozione e le lagrime in 

effo eccitate dal Canto degl' Inni, e dei cantici della Cbiefa . Confeff. lib. 9. cap. 6. 
Nec fatiabar illis diebus, dulcedine, mirabili , confiderare altitudinem confilii tui 
fuper falutem generis humani. Quantum flevi in hymnis & canticis fuis, fuave 
fonantis Ecclefix tux vocibus commotus acriter! Voces dix influebant auribus 
rneis, & eliquabatur Veritas tua in cor meum; & exxftuabat inde affedus pieta
tis , & currebant lacrymx, & bene mihi erat cum eis. Nell' efporre che fa il Santo 
la dolcezza delle lagrime eccitata dal Canto de' Salmi e degl' Inni, ci dimofir a come 
il diletto fpiritu ale ft comunicava anche al Jenjibile , in maniera tale perb , che quefti 
non eccedeffe i limiti, ma fteffe fubordinato e foggetto alio Jpirituale , il quale , come 
puro umano , e naturaie, t cpuelh di cui parlano i Greci, non effendo eg dijfofti a 
guftare del foprannaturale. 

I 
i t . 
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Dio immediatamente nell' anima con fublime cognizione 
aff.'ttiva ) , prima che giungano alle potenze fpirituali , con
vien che paflino per il mezzo del fenfo, radunandofi nel 
comune ricettacolo, che e la fantasia; quindi il fenforio 
infaziabile, allettato dal piacere del Canto, per io piii trat-
tiene le mozioni che produce per compiacerfene., fingolar
mente quando fi e formata una lunga e radicata abituazione 
nel diletto fenfibile e fenfuale, come confeffa ingenuamente 
di fe fteffo, prima della fua converfione, S. Agoftino, e 
impedifce che non giungano all' anima, per eccitarvi il puro 
fpirituale . 

Qui perb convien avvertire, che non intendo di para-
gonare le mozioni fpirituali eccitate in S. Agoftino, con 
quelle di cui parlano i Greci. Quefte non s'eftendevano, 
che ad illuminare e perfuadere 1' intelletto , e trarre la vo
lonta ad abbracciare e feguire la fola ragione naturaie , che 
e il fondamento e la bale della umana legge morale im-
preffa dalla natura nell' Uomo , e di cui facevano fingolare 
ftudio i Greci (96) j ma le mozioni, di cui parla il Santo 
Dottore, fono fenza paragone di molto maggiori , e fupe-
riori a quelle della ragion naturaie , perche eccitate nell' 
anima dalla Grazia , e dalle parole di Dio animate dal 
Canto, attraggono 1'intelletto alia contemplazione del fom
mo Bene , e accendono la volonta ad amarlo . 

Quanto perb erano lontani i Greci dall' aflEggiare le 
mozioni puramente divine, perche privi della giufta e per
fetta cognizione del vero unico Dio, altrettanto fi ftudiavano 
per mezzo del Canto, e di qualunque altra forta di Mufica, 

di 

(96) Plutarchus de virtute moral!. Ad hunc modum itaque ratio motus appe-
titionis definiens, morales in homine virtutes gignit, qux funt mediocritates inter 
nimium & parum a bruta animi parte proficiicentes. Neque enim dicendum eft quam-
vis virtutem in mediocritate confiftere: ciim fapientia, nihil indigens baitx p?rtis, 
mq. fincera mente & perturbationum vacua locum habens , rationis quxdam fit 
excellentia in fe ipfa perfedionem habens: qua vi fcientiam confequimur, rem di-
vinilfimam atque beatiffimam. Ea autem virtus, qux propter corpus ne.effaria no
bis eft, _ ejufque gratia appetitus tanquam inftrumenti minifterio opus habet, non 
internecio brutx partis animi, fed ordinatio ac moderatio, facultate quidem ac qua-
litatis fux ratione excellentia ipfa quoque eft: qu imitate autem mediocritatis fit, 
quod nimium eft auferens, & quod deelt implens. 
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di eccitare f anima a feguire il lume della ragione , e la 
femplice umana morale virtu. 

Fa d'uopo in fine avvertire, che il Canto, di cui parla 
S. Agoftino, era fimile fimiliflimo a quello de'Greci da efli 
chiamato Diatono diatonico compofto di un Semituono detto 
Limma, e di due Tuoni maggiori fefquiottavi, e uguali, 
riconofciuto e commendato da' Greci per il piu degno fra 
i tre Generi (97) , e loro fpecie , e il piu atto ad eccitare 
la virtu, il primo e piii antico datoci dalla natura ( 9 8 ) , la 
di cui proprieta e di dilatare, e render forte 1' animo: 
del quale diffufamente parlato abbiamo nel primo To-
mo (gg) , Per cio, fe per fentimento di S. Agoftino egli 
era atto a produrre ed eccitare effetti si fingolari , dobbia
mo anche perfuaderci , che un confimile effetto Q femplice-
mente pero naturaie) abbia prodotto ne' Greci , e poffa 
pur anche in noi produrre, ogniqualvolta efeguito fia con 
ogni piu diftinta e fingolar efattezza Cioo). 

Giunto intanto al fine della prefente Differtazione , e 
del 

(97) Differt. I, Tom. I . per totum. . -
(98) Marc. Meibomius not& in Ariftox. p. 91. Porro obfervatum, majora inter

valla animum magis dilatare ac robuftiorem reddere; minora contra ilium con-
trahere. 

(99) Arifloxenus Harmonicor. Elementor. lib. 1. pag. 19. Primus itaque, & an-
tiquiflimus illorum ponendus eft diatonus. primoque ipfo prior natura exiftit. Boe-
tius Mufica lib. 1. cap. xi. Diatonicum quidem aliquanto durius & naturalius. 
Manuel. Bryennius Harmon. Setl. 7. lib. I. ex verf. Jo: FFallis pag, 387. Ex his 
(Generibus) magis naturaie eft Diatonon; ut quod eft omnibus, etiam indodis 
cani a p t u m . . . . Sciendum enim eft, quod genus Diatonum, gravem , robuftam & 
firmam indolem oftentat. 

(100) Un effetto fingolare prodotto dal Canto Corale unifono Ecclefiafiico de' noftri 
tempi fu fperimentato da uno de' piu eccellenti Cantori de' noftri tempi Antonio Ber-
nacchi , al quale fuori d' ogni dubbio pojfiamo preftar tutta la fede , effendogli not!, e 
da effo eccellentemente efeguiti gli artificj piii reconditi della fua Arte. Mi raccontb 
egli a dunque, che in un fuo viaggio paffando verfo un Moniftero della Trappa . voile 
portarjt a vedere quel Jagro Ritiro di quei venerabili Monaci, e incontn-ndoji in 
tempo, che ur.itamente ftavano lodando Iddio col Canto de' Salmi, refto vivamente 
Jorprefo dul fenfire la dolcezza , V efatta uguaglianza delle voci, la perfettijfima in
tonazione , la maniera foave e delicata, con la quale venivan prodotte , talche il 
Canto di tutti, per V ejatta unione, fembrava una Jala voce i percio mi afferl egli, 
che in vita fua non avea mai fperimentata una mozione d' affetti fpirituali nell' 
anima si penetrante ed efficace, come quella del Canto di quei Religioji. Se adunque 
il Canto Corale Ecclejiaftico , quando jia ejeguito con la ejuttezza e perfezione 
dovuta , produce effetti si fingolari nell' animo, abbiamo tutto il fondamento di credere -
the il Cantt de' Greci produceffe effetti aaturali confimili. 

• t_9n______ 
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del fecondo* Volume della Storia Muficale, che umilmen-
te fottometto al retto e incorrotto giudizio della Santa Ro
mana Cattolica Chiefa , di cui mi pregio d' effere fino all* 
ultimo momento delia mia vita figlio obbedientiflimo, pre-
go i difcreti e amorevoli eruditi Lettori a riguardarlo con 
quell' ifteffo benigno compatimento, con che fi fono degnati 
di riguardare il primo Volume, e intanto io m'applicherb, 
fe piacera all'Altiffimo, per gloria del quale unicamente io 
intendo di operare, al profeguimento dell' Opera. 
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Antologia AN0OAOr iA AIA*OPJ_N En i rPAMMATf iN , five Flori-
legium E p i g r a m m a t u m . extat in Poet. Grasc. Veter. T. 2. Colo
nia; 1614. 

Apulejus Lucius Madaurenfis. Opera interpret. & notis illuftr. a Jul iano 
Flondo in ulum Delphini . Parif. i_"38. 

Ariitophanes Comicus. Comediae Gra_c. Lat. extat in Poet. Gra_c. Veter. 
T. 1. Colonia. 1514. 

Ariftoteles S'at*irita. Opera omnia Venet. 1552. Tra t t a to dei Governi 
tradotto di Greco in l ingua vulgare Fiorentina da Bernardino Se
gni "Gentiluomo ed Accademico F lo ren t ine . Vinegia 1551. 

Ariftoxenus Muficus AntiquiJJimus. EJementa Harmonica libri I I I . Jo.-
Meurfius nunc primus vulgavi t , & notas addidi t . Lugduni Bata-
vor. 1616. Harmonicor . Elementor . libri I I I . apud Anton. Goga
vinum cum adnot. MS. Here. Butrigarii . Venet. 1552. Extat 
etiam apud Marcum Meibomium Antiq. Mufi. Au£t. VII. Graec. 
& Lat. Amlielod. 165 2. 

Ar-
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•Arnobius Afer. Libri feptem adveffus gen te s , Commentav'uis. Extat 
in T. 3. Biblioth. m a x i m a Veter. P a t r u m . Lugduni KS77. 

Artufio Gio: Maria Bolognefe Canon, della Congreg. del Salvatore . Arte 
1 del Contrappunto ridotta in Favole Parte I. Venez- 158. . Parte I I . 

Venez. 1585. Novamente riftampata con agg iun te . Venez. 1598. 
Afcenfius Jodocus Badius . Commenta r . in Virgili i Opera , & in Ho-

ratii Poema ta . 
Atheneus Naucratites. Deipnofophiftarum libri XV. e Gra»co in Lati-

n u m verfi a Jacobo Dalecampio . Lugduni 15^3. Editio poftrema 
Grxc. Lat . juxta Ifaaci Cafauboni recens. Lugduni i<5"57. Ka. Ca-
fauboni Animadverf. in Athena_i Deipnofoph. lib. 15. Lugduni iffoo. 
& Lugd. i_"54-

S. Auguft. Aurelius Epifc. Hippon. Opera Parifiis 1541. Edit. Maurin. 
Antuerpiae 1700. 

Aurelius Julianus LejJi-*nienJis. De Cognominibus Deorum gent i l ium 
libri I I I . Antuerpiae 1541. 

B. 

Bacchius Senior. Inr_odu<__io Artis Muficas Gra_c. Lat . apud Marc. Mei
bomium. Et Gra_c. apud P. Merfennum Qua.fi:. in- Genefi m . 

Baconus Francifcus de Verulamio . De Augmentis Scientiarum libri I X . 
Lugd. Batav. 11552. 

Baglivus Georgius. Opera o m n i a medico pradfoca , 6c ana tomica . 
Venet. i7i<5. 

Banier Mr. V Abbk. La Mythologie & les Fables Expliq. par I' Hiftoire. 
Paris 1748. Tradotta dal Francefe in I ta l iano T. 1. 2. Venez. 17.18. 

Barbams Daniel Patriarc. Aquilejens. Vitruvius de Architerjtura cum 
Commenta r i i s . Venet. i5<5"7. I dieci libri dell'Architettura di M. Vi-
truvio tradutti Sc commentat i Vineg. 1556'. 

Barberius Jofepb. D e Miferia Poetarum G r s c o r u m l i b e r , extat apud 
Jacobum Gronovium Antiq. Graec. T. X . 

Bartholinus Cafparus Thorn, filius. De Tibiis Veterum. Roma; 1577. 
'Edit, altera figuris au&ior Amftelasdami 1679. 

S. Balilius Magnus Epifc. Cccfar. Cappad. Opera Bafilece 1552. Edit. 
Maur ina . Parif. 1721. 

Bayle FranciJcus . Inftitutiones Phyficae ad ufum Scholar, accommod. 
T o f fa? 1700. 

Becelli Giulio Cefare Gentil. Veronefe. Erodoto AlicarnalTeo Padre della 
Storia Greca Dell ' Imprtfe de' Grec i , e de' Barbafi tradotte in 
I t a l i ano . Verona 1733. Prefazioni alia Tragedia , C o m m e d i a , e 
D r a m m a del March. Scipione Maffei. Verona 1730. 

Bembo Dardi Gentil. Venez. Opere di Piatone tradotte cogli a rgoment i 
e note del Serauo . Venez. 1742. 

Benediftus Joannes Med, Dot}. IUNAAPOT HEPIOAOS . Pindari Olynv 
pia, 
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put > Pythia , Nemea , If thmia Metaphrafi recogn. , Latina Para-
phrafi a id i t a , cum Commentar i is . Safmurii 1620. 

Beroaldus Philippus . Commentar. in Svetonium . Bcnou. 149J. Venet. 
1500. Notas in Virgilium . Bafil. 15815 

Betuffi Giufeppe. Genealogia degli Dei di Gioanni Boccaccio t r ado t t a . 
Venez. id'44. 

Beurhufius Fredericus. Erotematum Muficae libri duo . Nor imbergx 1585. 
Blanchinus Francifcus Veron. utriufq. Jignat. Rtfr. & Prcelat. Domejl. De 

Tribus Generibus Inf irumentor . Mufica' Vtter. Organicx DifFerta-
t i o . R o m i 1742. Extat etiam in Mufeo Rom. T. 2. Mich. Aug. 
Caufei , 8c apud Bernard, de Montfaucon Maurin. . L' Antiquite 
Expliquee. Parif. 1722. 

Boccatius Joannes de Certaldo. Genealogia Deorum genti l ium . Venet. 
1497. Tradotta in I ta l iano da Giufeppe Betuffi. 

Bocchi Francefco Fiorentino. Difcorfo fopra la Mufica. Fiorenza 1581. 
Bochartus Samuel. Opera o m n i a . Edit. 4. Lugd. Batavor. 1712. 
Boeclerus Joan. Henricus. Commenta t io de Scriptor-bus Grxcis & La-

t in i s , ab Homero ad initium fxculi poit Chrifti Nat. XVI. extafc 
T. X . Antiq. Grxc . Jacobi Gronovi i . 

Boetius Anitius Manlius Severinus. Opera Venet. 1492. Cum C o m m e n t . 
Joan. M u x m e l i i , Rodulphi Agricola;, Gilb. P o r r e t x , Henr . Loriti 
G ia rean i . Bafilex 1570. I cinque libri di Mufica di Anitio Man-
lio Sever!no Boethio dallo Illuftre Cav. Hercole B_trigaio tra-
dott! in parlare I ta l iano MS. 1597. 

Boileau Nicol. Defpreaux. Trad, du Sublime de Deny Longin. Vercna 173J. 
Bongus Petrus Bcrgomenfis. Numerorum Myfteria . Bcrgomi i 5pp. 
Bononcini Giovanni Modonefe Accadem. Filarmomco di Bologna . Duetti 

da C a m e r a . Opera Ot tava . Bologna i6"c_. 
Borgianelli Franc fco da Monte Lupone. Traduzione delle Opere di 

Q. Orazio Flacco . Ediz. 3. Venez. 1762. 
du Bos Mr. C Abbe de VAccadem. Franc,oife. Reflexions Critiques fur la 

Pcetie & fur Ja Pe in ture . 5. edit. Parif. 1745. 
Botrigari Hercole Cav. Bolognefe. I cinque libri di Mufica di Anit io 

Manlio Sevenno Boethio tradotti in parlare Italiano MS. 1597. 
Notre & Caitigat. in Ariitoxen. , & Pto lemxuin a Gogavino 
Edit. MS. 

BrifTonius Barnabas. D e Veteri ritu Nupt iamm & Jure Corinubiorum 
extat apud Jo: Georg. Grxvium Antiquit. Roman. T . VI I I . 

Bruckerus Jacobus Reg. Societ. Berolin. Hiftoria Critica Phi lofophix. 
Lipfia; 1742. 

Bryenruus Manuel Harmonica Grxc. Lat . ex Cod. MS. nunc pr imum 
edi ta , notifque illuftiasa. Extat Volum. Tert. Opet . Mathematicor. 
Joannis Waliis O x o n x i<5pp. 

Burette Pier Jean Prof. Roy, en Medec. Varie Differt. fopra la Mufica 
degli Antichi efiitenti nelle Memoires de Litterature de 1' Acea-
demie Royale des Infcriptions & Belles Lettres . Tom. 4. 5. 8. 
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Buffi Co.- Giulh. Epift. d' Ovidio trad, nel Tomo «4. della Raccolta 
de 'Poe t i antichi lat. con la Verf. I t a l i ana . Milano 1740. 

Cxfius Philippus a Zefen. Ccelum Af t ronomkum Poeticum five Mytho-
logicum Stellarum fixarum . Amfteledami i<5<5o. 

Calmet Au^uftinus Lotbaringius e Congreg. SS. Vitoni & Hydulpbi Ah. 
Senonienfis. Commentar . literale in omnes veter. & novi Tefta-
ment i libros e Gallico in La t i num translat. Venet. 1730. II Te-
foro delle Antichita Sacre, e Profane; Diflertaz. tratte da' fuoi 
Comment i fopra la Scrittura rec3te in Tofcano . Lucca 1729. 

Capella Martianus Mimus Felix Africartagin. De Nuptiis Phi lofophix. 
Vincentix MP9> Lugduni 1539. 1658. Extat in Ifidori HifpaJ. 
Epifc. Origin. Bafilex 1577. De Mufica liber IX. cum notis apud 
Marc . Meibom. Antiqux Muficx Au&. VII . Gr. Lat . Amfteloda-
m i 1652. T. 2. 

Carapella Tommafo Majlro di Cappella Napoletano. Canzoni a due voci. 
Napoli 1728. 

Caro Cummendatore Annibal. di Civitanova nella Marca. Eneide di Virgi
lio tradotta in verfi fciolti . Milano Si trova ancora nella 
Raccolt3 di tutti g l i Antichi Poeti Lat in i con la verfione in I t a l . 
Milano 1740. 

Cartari Vincenzo Reggiano . I m m a g i n i degli Dei de gl i Antichi con 
1' efpof. allegorica di Cefare Malfat t i . Venezia 1524. Falti d ' O v i 
dio tradot. nella Raccolta de' Poeti antichi Latini di Milano T. 23, 

Cartefius, Des - Cartes Renatus . Muficx Compendium . Amftelod. itfjtf". 
Cafaubonus Jfaacus- Animadverfiones in Athenxi Deipnofophiit. lib. XV. 

Lugduni 1600. & 1664. Interpretatio l a t i n a , 6t n o t x in Poly-
bium . Amftel. 11570. 

Caffiodorus M. Aurelius Senator. V. C. Opera Parif. „<SOo. Edit. Maurin. 
Venet. 1729. De Mufica libellus MS. 1595. 

Catuilus C. Valerius. Opera interpret. & notis Philip. Silvii ad ufum 
Delphini . Parifiis n5"85. Carmina Lugduni 1534. cum obfervat. 
Jo: Ant. Vulpi i . Patavii 1710. 

Caufeus Equ. Micb. Angelus de la Chaujfe Parifin. R o m a n u m Mufeum , 
five Thefaur. eruditx Antiquit . R o m a 1746. 

Cenforinus . De die Natali . Lutet. Parifiis 1531. Extat etiam in Jo-* 
Ant. Campana Opera . Romae 1495. 

de la Cerda Jo: Lodouic. S. 1. Publii Virgilii Maronis Bucolica, Geor-
g i c a , & /Eneida Argum. explication. & notis illullr. Lugdu
ni 1612. 

Cerone D. Pietro Bergamafco. El Melopeo y Maeftro, Tra&ado de 
Mufica y theorica y pratica. Napoles ic.13. 

Ghalcidius Vir. Qlarifs. Luculenta T i m x i Pfatonis traducftio, & ejufdem 
argutifs. explanat io . Parif. 1520. du 
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i u Chatellet Em'il. de Bretevis March, de VAumont. Infti tuzioni di Fi-

fica tradotte dal Francefe nel Tofcano . Venez. 1743. 
Chorus Poetarum latinor. Sacr. Prophan. Lugduni 1516". 
s. Chrifoftomus Joannes Arcbiepifc. Conjlantinopol. Opera Edit. Maurin . 

Parifiis 17x8. 
Cicero M. Tullius. O p e r a . Parifiis 1555. 
Cifra D. Antonio Romano. Madrigali a _. 2. 3. 4. voci lib. 1 Op. 22. 

Rom. 1616. Lib. 4. Rom. 1517. Lib. 5. Rom. 1621. Lib. <.Rom. 11523. 
Clari Gio: Carlo Accademico Filarmon. di Bologna . Duet t i , e Terzet t i 

per Camera Opera 1. Bologna 1720. 
Claudianus Claudius. Ope ra ; extat in Choro Poetar. latin, facr. proph. 

Lugduni i<5i<5. E t Tomo tertio Colled.. Pifaurenf. omn. Poet. Lat. 
Pilauri 1766. 

Cluverius Philippus. Introdudt. in univerfam Geographiam tam vete-
rem quam novara libri VI. illuftf. & Audi. , & Petri Bertii 
Brevi ar. Patav. i<595. 

Colledlio Ptfaurenfis o m n i u m Poet. Latinor. Pifauri _7<?<y. 
Comes Natalis. Mytholog. five Explicat. Fabularum lib. X . ejufdem 

libri IV. De Vena t ione , & Mytholog. Mufarum Gecfredi Linoce-
rii Vivarienfis , i tem Anonymi Obfervat. in Nat. Ccmit is Mytho
log. Parifiis 1505. , He. Patavii 1637. Adita Mytholog. M. Antonii 
Tr i toni i Utinenf. 

Corfinus Eduardus Clericus Regularis Scholar. Piarum . Diflertationes IV. 
Agonifticx Floreut. 1747. Fafti Attici Florent. 1744. Plutarchi 
de Placitis Philofophorum libri V. Grxc . Lat. cum adnotat . Flo-
rent . 1750. 

Craffo Lorenzo . Iftoria de' Poeti G r e c i . Napoli 1678. 
Crifpinus Daniel Helvetius. Interpretat iones Sc no tx in Ovidii Opera 

in ufum D e l p h i n i . Lugduni 1089. 
*. Cyprian ns Ccecil. Epifc. Carthagin. 6* Mart. Opera omnia a Mauri-

nis illuftr., & cum notis Stephani Baluzii . Venet. 1728-
Cyril lus Alexandrimis Arcbiepifc. Opera Grec. Lat . Lutetise Parif. 1640. 

D 
Dan te Alighieri con F efpofizione di Criftof. L a n d i n o , e di Aleftandro 

Vellutello , rived, per Francefco Sanfovino Fiorent. Venet. i5<5"4. > 
& 1578-

Dati Giorgio Fiorent. Valerio Maffimo trad, di Lat ino in Tofcano . 
R o m a 1539. 

Declauftre Abbe. Didtionnaire de Mythologie , pour F intelligence det 
Poetes , de F Hiftoire Fabuleufe , des Monum. Hiftoriq. Sec. Pa
rifiis 1745. Tradofto dal Francefe in Ital. Venez. 1745. 

Dentice Luigi Gentil' Uomo Napolit. Due Dialoghi della Mufica. Ro
m a I J J J . 
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Defprez Luiovicus. Interpretat . & notx in Q . Horatii Flacci opera in 
ufum Delphi ni . Parifiis _6pi. 

Didles Cretenfts. De Bello Trojano. Lugduni 1552. 
Diodorus Siculus. Biblioth. Hiftorica Gixc . Lat. ftudio & labore Lau^ 

rentii Rhodomani Cherufci. Hanovix i<5o4. Fa t t a volgare da Ber
nardo di Philippo di G i o n t a . Venezia 1542. 

Dion Nicceus. Rerum Romanar. a Pompeo M a g n o ad Alexandr. Ma-
m e x fil. E p i t o m e . Lugduni 1559. 

Domenichi Lodov'tco. Vite di Plutarco t r ado t t e . Vinegia 1555. Iftorie 
di Polibio t radot te . Venezia 15154. 

Donatus Claudius. Virgilii Vi ta , & annot. in Virgilii O p e r a . Venet. 
1542. Patavii 173'i. 

Donius Joannes Baptijla Patritio Fiorent. Opera pleraque nondum edita 
ad veterem Mulicam illuftr. per t inent ia , in lucem prod. Anton, 
Franc. Gor ius ; abfol. cum Prxfationib. opera Jo: Baptiftx Paiferi 
Pifaur. Florentix 1763. 

Durante Francefco Majho di Cappella Napoletano. Cantate di AUiTandro 
Scarlatti ridotte in Duet t i MS. 

Eborenfis Andreas Lujitanus. Sententix 5c exempla ex probatifs. Scriptor. 
colledta. Brixiae i<5*i2. 

Empyricus Sextus . Adverfus Mathematicos & Philcfoph. Parifiis i5<5p. 
Encyclopedic ou Didtjonnaire Raifonne des Sciences > des Ar t s , &. des 

Metiers , &c. 2. Edition par M. Odtavien Diodat i . Lucques 1758. 
S. Epiphanius Conflantiac Cypr. Epifcop. O p e r a . Parifiis 156V. 
Erizzo M. Sebajliano. DTcoifo fopra le Medasdie antic. Venezia 1559. 
Eur ip ides . Tragoedix qux extant cum lat. Guglielmi Canteri interpret. 

extat inter Poet. Veter. Grxc. Lat. Coionix Allobiogum KS14. 
Eufebius Pampbil. Ccejareas Palejiince Epifc. Demonftr. Evangelica Grasc. 

Lat . Coionix i<588. Hiftor. Ecclefiaft. libri X. Gr. Lat. cum verf. 
& adnot. Henfici Valefii. Parifiis i<55p. Auguitx Taurinor. 1746. 

Fabr 'c 'us Jo* Albertus . Bibliotheca G r x c a . Hamburg! 1708. 
Fabar Jacobus Stapulenfis. Elementa Muficx . Parifiis 1495. Mufica li

bri IV. D e m o n l h . Parifii 1551. 
Faber , vel le Fevre Tanaquillus. Vitas Poetarum Grxcorum. Extat To

m o X . Antiq. Grxcarum Jacobi G.ronovii . No tx in Ci. Aeliani 
Var. Hiflor. Lugduni Batav. 17^1. 

Ficinus Marfilius Florentinus, O m n i a divi Platonis Opera translaf. 
Emendatione St ad Grxcum codicem collatione Smionis Grynaei. . 
Bafilex 15 ip , Sc 1551. de ' 
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de' Ficoroni Francefco. Le Mafchere Sceniche , e le Figure Comiche 

• d' antichi Romani . Roma 1748. 
Filoftrato Lemnio . Della Vita di Apollonio Tianeo tradotta per M. Fran

cefco Bal.lelli . Fiorenza 1549. 
Finckius Hermanus Birneiifis. Pradtica Mufica , exempla varior. Signor. , 

proportion. Sc canoniim , judicium de 'l'onis Sec. Vitember-
g x i55(5. 

Fi rmianus L. Caclius LaSlantius . Divinarum Inftitut. Six. ex caftigat. 
Honorati Fafcitelii Veneti . Lugduni 1556-

Fontenelle Bernardo de. Storia degli Oracoli nel 2. T o m o delle di lui 
Opere trad. Venezia 1749. 

Franck Georgius de Franckenau. Difiertatio Medica de Mufica, extat in 
Satyr. Medic. X X . Liplix 1722. 

Fulgentius F. Piaciadus Epifc. Carthatrin. Mythologiar. libri 3. de Vo
cum antiquarum interpret, lib. 1. extat fimul cum Hygino , Sec. 

Fux Joannes Jofeph Sacr. Caefar. Reg. Cathol. Majejl. Caroli VI. Rom. 
Imp. Juprem. Chori PrcefecJ. Gfadus ad Parnaifum, five Manududtio 
ad Compofit. Muficx Regu l a r em. Viennx Auitrix 1725. 

Gaffurius Fvanchinus Laudenfis• Theoricum opus armonlcae difcipli?-
n a e . Neapoli 1480. Audt. Sc emendat. Mediolani 1492. cura 
adnot. MS. 

Gagliardi Paolo Canonico della Cattedrale di Brejeia. Confeffioni di Sant' 
Agoftino libri X I I I . t?ad. dalla Latina lingua nelF I t a l i ana . Ve
nezia 1752. 

Galenus Claudius Pergamenus, cum Hippocratis Coi. Opera Grxc. Laf. 
cum interpret, n o t i s , Sec. Renati Charterii Vindocienfis. Lutet. 
Parifior. 1679. 

da Galiano Marco Fiorentino. Madrigali a 5, voci , lib. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Venezia 16*04. 1606. i(5o8. 1618. 

Galilei Vincenzo Nobile Fiorentino. Diaiogo della Mufica an t i ca , e mo
derna . Fiorenza 1581. con alcune Poltille MS. del Cav. Etcole 
Botrigari . 

Ganaffi Silvcjho dal Fontego. Opera intitulata Fontegara , la quale in
fegna di fonare di Flauto Sec. Venezia 15^5. Regola Rubcr t ina , 
che infegna fonare di Viola d' arco t.if.ada. Venet. 1543. 

Gandini Marc Antonio. Opulcoli Morali di Plutarco Cheronefe tradotti 
in volgare da eifo Gaiidini , e dal R. D. Gratia Maria G r a t i i , da 
Antonio MafTa , da Gio: I arcagnota . Venezia KJ25. 

Gaffendus Petrus Dinienjis Ecclef. Praepufit. Manududtio ad Theoriam Mu
fices. Extat Tom. 5. Oper. ejufd. Lugduni 1(558. 

Gellius Aulus, Ncd.es Att icx lib. X X . Venet. 1489. 
Gerbtlius NicoUus Pborcenfis. Defcriptio Grxc ix Sophjani libri fep tem. 

Bafilex 1350. Gef-
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Gefnerus Conradus. Onomafticon propriorum n o m i n u m a u # u m & re-
cognit. per Chriftianum Vuurftifium Bafilienfem . Bafileae ijtfg. 
N o t x in CI. Aeliani Variar. Hiftor. libr. Lugd. Batav. 17,31. 

Giornale de' Letterati pubblicato in Firenze nell' anno 1750. Tomo 6. 
Parte 1. 

Gogavinus Antonius Gravienfis. Ariftoxeni Mufici antiquifs. Harmonieor. 
libri I I I . Claud. Ptolemx! Harmonieor. feu de Mufica libri I I I . 
Ariftotelis de objecto auditus fragm. ex Porphyrii Commenta r . 
omnia latine conferipta. Venet. 15152. cum adnotat. caitigat. MS. 
Eq. Here. Butrigarii Bonon. 

Gorius Ant. Franc Opera Jo: B.ipt. Doni! in lucem prod. Fiorent. 1763. 
Trat ta to del Sublime di Dionifio Longino tradotto dal Greco nei 
Tofcano in edit. Veron. 1733. Edizioue ter .a di note accrefciuta. 
Bolog. 1748. Mufx.im Etrufcum, exhibens infignia veter. Etrufcor. 
M o n u m e n t a . Fiorent. 1737. 

Gratii D. Gratia Maria. Tradu. ione in Italiano di alcuni Opufculi di 
Plutarco, fta con la Tradu. ione di Marc 'Antonio Gandini . 

Graevius Joannes Georgius. Thefaurus Antiquit . Romanar Venet. 1732. 
Gronovius Jacobus. Thefaurus Grxcar. Antiquit. Venet. 1752. 
Gruterus Janus. Polyanthea noviffimarum noviffima. Venet. 11525, 
Gyraldi Lilius Gregor. Ferrarienf. Opera Bafilex 1580. 

Ill 
H 

Hallef Albertus. EJementa Phvfiologix Corporis H u m a n i . Laufannx 1.763. 
Handel George Frederic ( di Halla in Saffbnia ) . Chamber-Duettos > ( twel

ve made at Hannover , and two after he came to England.) Duet-
. ti da Camera ( dodici fatti in H a n n o v e r , e due dopo che torno 

in Inghi l terra ) . 
Herodotus Halicarnafflus. Hiftoriar. lib. I X . cum Vallx interpret, lati

n a , ab Henr . Stephano recogni ta , Sc Spicilegio Frider. Sylburgi i . 
Coionix Allobrogum i<5i8. Trad, di Grxco in l ingua I tal iana per 
il Co: Mattheo Mar. Bojardo . Venet. 1533. Trad, da Giul. Cefare 
Becelli Genti l ' Uomo Veronefe con la Vita di Erodoto defcritta 
per Tommafo Porcacchi Sec. > e la Cronologia di Tommafo G a l e . 
Verona 1733. 

Hefiodus Afcrceus. Theogonia , Opera Sc Dies Grxc. Lat . ab Antonio 
Maria Salvini in italam linguam transl. Patavii 1747. 

s. Hieronymus Eufebius Stridonenlis Presb. Opera Mariani Vidtorii 
Reatini emend. Antu . rp ix 1578. Edit. Domin . Vallarfii Presb. 
Veronx 1734. 

Homerus . Opera Grxc . Lat cum verf. Joan. Spondani . Bafilex i<5"o<5. 
Edit, a Franc. Porto Cretenfi emend. 1641. Trad, dall ' 
Original Greco in verfi fciolti da Anton Mar ia Salvini . Pa
dova 174s. 

Ho-
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Horatius Q. Flaceus Poeta Venufnus. P o e m a t a , cum interpret. Acronis , 

Porphyrionis , Jani Parrhafii , Ant. Mancinelli , Jodoci Badii 
Aiceniii; Scholiifque Angeli Pol i t ian i , M. Ant. Sabellici, Ludov. 
Ccelii Rhodigini > Bapt. P i i , Petri C r i n i t i , Aldi Manu t i i , Mathxi 
Bcnfinii , Jacobi Bononienfis; cum annot. Ant. Thylefii Cofenti-
n i , Franc. Robortelli Utinenf. , Sc Henrici Gla rean i , Sc libel, dc 
Metris Nicoiai Perotti Sipontini . Venet. 1567. Bafilex 1580 

Hortenfius Lambertus Montfortius. Ennarat . in Virgil. JEneid. Sec Ba
filex 1577. 

Huetius Petrus Daniel. Demonftratio Evangelica. Amftelodami 1580. 
Hyginus C.Julius. Fabular. f iber , ejufd. Poeticon Aftronomic. l ib. IV, 

Bafilex 1549* 

II 

Jofeph Flavins. De Antiquitatibus ac de Bello Judaico d e G r x c o in La-
t i num trad, per Prxsb. RurBnum Aquilejens. Venet. 1499- Opera 
omnia Grxc. Lat. cum no t i s , Sc nova verfione Hudlbni , edit. 
Sigeberti Havercampi . Amitelod. 1725. 

Ifidorus Hifpalenfis Epifcopus. O n g i n u m libri viginti ex antiquitat t 
e tu t i . Bafilex 1577. 

Junius Hadrianus. Nomenclator o m n i u m rerum propria nomina variis 
Unguis explicata indicans . Antuerpix 1577. 

Juvenalis D. Junius, 6* A. Peiftus Flaceus. Satirx interpret. Sc notis 
Ludov. Pratei in ufum Deiphini . Parifiis 1684. 

S. Juftinus Philof. & Mart. Cohortat . ad Grxcos , ext. in Biblioth. ma
x i m a Veter, Patr. T. 2. Edit. Maurina Venet. 1747. 

K 
Kepplerus Johannes . Harmenices Mundi libri V. Lincii Auftrlx itfip, 
Kircherus Aibanaffus S. J. Mufurgia univerfalis , five Ars magna Con

foni Sc Diifom in X. libros digefta. R o m x 1550. 
Kiihnius Joachim. N o t x in CI. Aeliani Var. Hiftor. Lugd. Batav. 1731, 

* 

Laertius Diogenes. De Vita Sc Moribus Philofcphof. libri X. rcftit. Sc 
emend. Opt ra Jo: Sambaci . Antuorpix i5<56'. Dal Grtco rid. in 
Italiano dai tratclli Bartolomeo e Pietro Rolitini da Prat' Alborico. 
Vinegia 1545. 

LafiTo Otlando. Madrig. a 4. voci lib. 1. Venezia , a 5. voci l ib. 1. 2. 
3. 4. 5. Venezia 15155. 1567. 1587. 

Lam-

'"X. 
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Lambynus Dionyfius. C o m m e n t a r . in Q . Horat ium Flaccum. Fran-
cofurti 1596 

Landinus Cbnjlophorus. Interpretat . in Virgil ium . Florentix 1487, I n 
omnes hhros Q . Horatii Flacci . Florentix 1482. Efpofizioui fopra 
D a n t e . Venezia i50'4. 

de Lavaur . Storia della Favola confrontata colla Storia Santa tfadotta 
dal Francefe. Venezia 1736. 

Leonicems Joannes. Pindari Ol imp. Pyth. Nem. Ifthm. latinitate do-
nata . Batilex 1535. 

Linocerius Geofredus Vivarienfis. Mitholog. Mufarum libellus extat apud 
NataJ. C o m i t e m . 

Lenglet Ab. du Frefnoy. Principj della Storia. Venezia 1740. TavoJet-
te Cronologiche della Storia univerfale antica e mode rna . Vene
zia 1748. 

Longiuus Dionyfius Capius Grxc. Ret. Da Sublimi Genere dicendi libel, 
cum triplici lat. expofit. Gabriefis de Pet ra , Dominic i Pizimen-
z i i , Petri P a g a n i . Bononix 1644. C o m m e n t a r . Jacobi Tollii emend . 
Trajedti ad Rhenum 1694. ex edit. Oxonix M D C C X . Volgariz. 
dalF Abate Anton Francefco Gori , trad, in Francefe da Mr. Boi-
leau. Verona 173$. Traduzione I tal iana del Gori di note accrefc. 
Bologna 1748. 

Lot t i Antonio Majlro di Cappella in S. Marco di Venezia. D u e t t i , Ter-
ze t t i , e Madrigali a piu voci . Venezia 1705. 

Lucanus M. Annccus. Libri X . Pharfaliae cum Commentar . Jo: Sul-
pi t i i Verulani , Sc Omniboni Vicent in i . Venet. 1498. Extat etiam 
in Choro Poetarum , & in T o m . 3. Colledt. Pifauienf. 

Lucianus Samofatenfis. Opera e Grxco in Latin, transl. a diverfis Au
thor. Lugduni 1549. 

Lucilius Cajus. Satyras collegit , difpof. Sc notas addidit Franc. Jani 
F. Doufa . Patavi 1735. 

Lucretius Titus Cams. De rerum Natufa libri VI . Patavii 1751. Trad, 
da Aleffasidro Marchet t i . Laufannae 1759-

Lufcinius Ottomarus Argentinus. Mufurgia feu praxis Muficx. Argen-
tora t i 153(5. 

Lydiatus Thomas. No tx ad Marmora Oxonienfia . Oxonli e Theatro 
Sheldoniauo 1.676. 

M 

Macrobius Aurel Ambrof. ThsodoJ. Interpret, in Somnium Scipionis lib. If. 
Saturnaiior. lib. VII. Ventt. 15*1, Patavii 1736. 

Maffei Gio: Camillo da Solofra. Difcorfo Filolofico della voce, e del 
modo d ' i m p a r a r di cantare di G a r g a n t a , raccohe da D . Valerio 
de' Paoli da L imc t i aauo . Napoli i-}6* 

Magini Gio: Anton. Padovano. Geograua, Defcrizione univerfale della 
t e r ra . Venezia 1598. s Man-
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MancinelU Antonius. Interpret , in Horat. Poem. Venet. 1557. 
Marcello Benedetto Nobile Veneto Accadmiico Filaimonico di Bologna. Can

zoni Madrigalefche ed Arie per Camera a 2. 3. 4. voci . Opera 4. 
Bologna 1717. 

Marchetti Aleffandro. Traduzione della Natura delle cofe di Lucrezio . 
Laufanna 1759. 

Marenzio Lucca da Bergamo Cantore della Cappella Pontificia. Nove libri 
di Madrigali a 5. voci . Venezia 1580. 1581. 1 83. 1584. 1585. 
1586. 1587. 1594. 1595. Riftampati in corpo da Pietro Pha leg io . 
Anverfa 1593. Sei Libri di Madrigali a 6. voc i . Venezia 1582. 
1584. 1585. 1591. i6ocj, Un Libro di Madrigali a 4. vcc i . Ve
nezia i<5o_. 

Maretti Fabio. Metamorfofi d 'Ov id io trad, nella Raccolta dei Poeti 
antichi latini trad. T. 26. 

Marmora Oxonienfia , ex Afundelianis , Seidenianis , aliifque conflata, 
cum Comment . Humphridi Prideaux , Seldeni , Sc Lydiati Sec. 
Oxonii e Theatro Sheldoniano io"7<5. 

Martialis M. Valerius. Ep ig rammata cum paraphfafi , Sc notis varior. 
interpret. Vine. Coleffi ad ufum Delphini . Amftelod. 1701. C u m 
not is . Venet. 1521. Extat e t iam in Choro Poetar. , Sc in Colled.. 
Pifaur. T o m . 3. 

M a r t i n Jaques de la Congregat. de S. Maui*. Les Confeffions de S. Au-
guftin . T r a d u d i o n nouvelle fur F edition Latine des Peres Bene-
d id t ins , reveue fur quantite de MSS. d' Angle ter re , Sc de Fian-
d i e , Enrichies de remarques Hiftoriq. , Cr i t iq . , Sc Cronologiq. 
Parif. 1741. 

Max!mus Valerius. D id to rum, Fadtorumque memorabi l . lib. I X . Venet. 
in jEdib. Aldi Romani 1502. Tradotto di Latino in Tofcano da 
Giorgio Dati Fiorentino . Roma 1439. 

Mazzocchi Domenico. Part i tura de 'Madr iga l i a 5. voci . R o m a K538. 
Meibomius Marcus. Antiqux Muficx Audtores feptem G r x c e , Sc Lati

ne reftit. ac notis explicavit. Amftelodami 16^52. 
Mela Pomponius Cofmograpbus . De Situ Orbis ab Hermolao Barbaro fide-

li ter emendatus . Venet. 1501. 
Menochius Joan. Stepbanus S. J. Commenta r i i totius Sacr. Scr ip turx . 

Lutet. Parif. 1719. 
Mercator Gerardus. Tabulx Geographic* Claudii Ptolemxi reftitutx Sc 

emendatx 
Merfennus Marinus Ord. Minimor, Quxftiones in Genefitn . Grxcorum 

Sc Hebreorum Mufica inftaur. Lut. Parifiis 1623. 
Merulo Claudio da Coreggio Organifla di S. Marco di Venezia . Madri

gali a 3. voci lib. 1. Venezia 1580. A 4. voci lib. 1. Venezia 1579* 
A 5. vcci l ib . 1. 2. Venezia 1579. K504. 

Meurfius Joannes. Bibliotheca Attica extat Tomo X. Antiq. Grxc. Gro-
novii . Denarius Pythagoricus extat T o m o I X . Antiq. Grx>-. Gro< 
n o v i i . Ariitoxenus. Nicomacus. Alypius . Audtores Mufices Anti-

V v qutf-
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quiffimi, ha&enus non ed i t i . Nunc pr imum vulgavit , Sc notas ad-
d id i t . Lugduni Batavorum i<5i<5. 

Mirabelli Dominicus Nanus atque Bartholom. Amantlus . Polyanthea 
celebr. fentent. t a m Grxc. quam Lat in . Venet. 1592. 

Monchablon E. J. Didtionnaire abrege d' Antiqui tes . Parifiis 17150. 
de Montfaucon Bernardus Congr. S. Mauri. L 'Ant iqui te expliquee St 

reprefentee en figur. 2. Edit. Parif. 1722. Supplement au livre 
de^F Antiquite. Parif. 1724. 

di Monte Filippo. Madrigali a 3. voci lib. 1. Venezia 1582. A 4. voci 
l ib. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Venezia 15159. 1581- 1583. 1590. A 5. voci 
lib. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10. 11. 12. 13. 14. 15. i 5 . 17. Ve
nezia 1570. 1573. 1 S7(5. 1 5 8 i . 1584. 1585. 1588. A 6. voci fib. 1, 
2. 3. 4. 5. 6. Venezia 15159. 1574. 1585. 1592. 

Monteverde Claudio Cremoneje. Madrigali a 3. voci lib. 1. 2. 3. 4. 5. 
6. 7. 8. 9. Venezia 1582. 1584. 1.607. i6%x. Madrigali a 4. voci 
lib. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Venezia 1559. 1583. Madr iga l i a 5. voci 
lib. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Venezia i<5o7. i<5r. 1. 16*15. 1620. 16*21. 
1538. 1541. Selva Morale e Spirituale a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. voci . 
Venezia 1640. 

Montecat inus Antonius Ferrarienfts. Pol i t lca , hoc eft in civiles libros 
Ariftotelis P rogymnafma ta . Ferrar ix 1587. 

Moreri Mr. Lovis . Grand Didtionnaire Hiftorlque. Paris ( VeniJe ) 
Dix-neuvieme edit. 1723. 

Muffchenbroek Petrufvan. Elementa Phyficx in ufus Academicos . Ve
net. 1752. 

N 
Nanin i Gio: Bernardino. Madrigali a 5. voci lib. 1. 2. 3. Venez. 1579. 

158(5. 
N a n i n i Gio: Matia , e Annibal Stabile. Madrigali a 5. voci . Venez. 1581. 

Madrigali a 5. voci lib. 1. 2. 3. Venezia 1579. 1580. 
Nafcimbenius Nafcimbenus, Enarrationes in Septem Virgilii primos li

bros . Extat in Virgil. Aineid. 
Nena Pomponio. Madrigal i a 4. voci lib. 1. Venezia I<5J I . Madrigal i 

a 5. voci lib. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7. 8. Venezia 1509. 1512. i<Jiji 
1617. i(5i8. 

Nicomavus Gerafenui P ithi gori cus. Harmonices Manuale . Extat in Mar 
co M . i b o m i o Antiq. Muficx Aud_. VII . 

Nieuport A. G. H. Rituum qui olim apud Romanos obtinuerunt fuc-
cinta explicatio. Venezia 1749. 

Ori-
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Orlgenes Adamantius. Opera Bafilex 1557. Edit. Maurin. Venet. 1744. 
Orologi Giufeppe. Annotazioni alle Metamorfofi d 'Ov id io dell ' Anguil

l a r a . 
Oi 'phei . H y m n i ab Antonio Maria Salvini in I ta lam linguam transl. 

Patavii 1747-
Ortelius Abrahamus. Theatrum orbis te r rarum . Antuerpix 1574-
Ovidius Publius Nafo . Opera cum interpret. Sc notis Danielis Crifpini 

Helvetii in ufum D e l p h i n i . Lugduni i<58>. 

da Paleftrina Glo: Pierluigi. Madrigali a 4. voci lib. 1. 2. Venez. 1585. 
i(5o5. Madrigal i a 5. lib. x. 2. Venezia 1581. 1594. 

Patrici Francefco. "Delia Poetica, Deca iftoriale, Deca difputata . Fer
ra ra 1585. 

Paufanias . Graecia^ Defcriptio Gr. Lat . cum latina R.omuli Amafxi 
interpret, accefferunt Gui . Xylandin. Sc Frid. Sylburgi i , Joachimi 
Kuhnii annot . Lipfiie 1696. A Romulo Amafxo latine verfa. 
Lugduni 1558. 

Petavius Dionyfius Aurelianenjis S. J. Rationarium t emporum . Lugduni 
Batavor. 1710. 

Photius Patriarcba Conjlantinopol. Bibllotheca e Grxco Lat ine reddita , 
Scholiifque illuftrata, O p e r a Andr. Schotti Antuerpiani S. J. Au-
guftx Vindelicor. itfo<5. 

Piccolomineus Francifcus Senenfis. Unix'erfa Philofophia de Moribus . 
Venetiis 1583. 

Pignorius Laurentius Patavinus. De Servis , 8c eorum apud veteres mi-
nifteriis C o m m e n t a r i u s . Amftelodami 1674, Patavii 1694. 

du Pin Mr. L. Ellies. Bibliotheque Univerfelle des Hi f to r iens . Pa
ris 1707. Amfterdam 1708. 

Pindarus Tbcbanus• O l y m p i a , P y t h i a , N e m e a , I f t h m i a , extat inter 
Poet . Gixc , Veter. Coionix Allobrog. 

Pitifcus Samuel. Lexicon Ant iqui ta tum R o m a n a r u m . Venet. 1719-
P l a t o . Opera la t ine reddita a Marfilio Ficino , emend . Sc ad grxc. 

Codicem collata a Simone Grypneio Bafilex 1539. Sc 1551. Nova 
Joan. Serrani interpret. Sc notis illuftr. Parifiis 1578. Tradotte 
cogli a rgoment i e note del Serrano da Dardi Bembo . Venez. 1742. 

Plinius L. Secundus. Naturalis Hiftorix libri X X X V I I . a Paulo Ma-
nutio emend, cum Caftig. Sigifmundi Gelen i i . Venet. 1559. Bafi
lex 1539. Venet. 147(5. 

Plutarchus Cberoneus. Opera omnia Gr. Lat. Lutet. Parifiis 1524. Mo-
raiia Xi landto interpr. Parifiis 1570. Venet. 1572. Interpret. 

V v 2 Her* 
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, 

Hermanno Cruferio. Bafil. 1573. Vitx illuftr. Viror. Grxcor. Sc 
Roman, interpret. Cruferio Bafilex 15154. Commenta r . Mufices 
ab Hermanno Cruferio latin, donatus MS. 1598. Opufcula Ba
filex 1530. , Sc Venet. 1532. Opufcoli Morali trad, in volgare da 
Marc' Antonio Gandini , e da a l t r i . Venezia 1625. Plutarchi de 
Placitis Philofophor. libri V. latine reddidit , recenf. Sic. Eduard. 
Corfinus. Fiorent. 1750. 

Pollux Julius. Onomafticum Grxc. Lat. cum Commentar. J u n g e r m a n i , 
Kuhni i , Seberi , Sc alior. Amlte lxdami 1706. 

Polybius Lycbortcc F. Megalopolit. Hiftoriar. libri qu! fuperfunt, cum 
notis Dodtor. Viror. interpr. Sc notis Ifaaci Cafauboni , cura Jaco
bi Gronovii . Amitelodami 1670. Libri V. priores Nic. Perotto 
Sipontino Interpr. Epi tome fequent. librorum , ufq. ad XVII . ex 
Wolfangi Mufculi interpret 1608. 

Porpora Selvaggio Tebaide di Stazio trad, nella Raccolta de' Poeti 
lat. trad. T. 1. 

Proclus Zycius Pbihfopbus. H y m n i Grx . La.* extant cum Orph. h y m n , 
ab Ant. Mar. Salvini in l inguam I ta lam transl. Patavii 1747. 
Chreftomathia de Poetica, extat apud Photium in Biblioth. Cod. 
C C X X X I X Sc apud Ger. Jo: Voffium Inft. Poet. lib. 3= cap. 13. 

Prideaux Humpbridus. Commenta r ia in Marmor. Oxonienf, Oxo-
nii 1676. 

Propertius Sextus Aurelius. Elegiae interpret. Sc notis Phil ip. Siivii ad 
ufum Delphini . Parifiis 1685. C a r m i n a cum obfervat. Jo: Ant. 
Vulpii Patavii 1710. Lugduni 1534. Cum Mureto . Venet. 1558. 
Extat in Choro Poet. , Sc in Colledt. Pifaur. 

Pfellus Michael. Ari thmet ica , Mufica, Sc Geometria Elia Vineto Sara> 
d o n e interpr. Turoni 1592. Compendium Mathematicum : Qua-
drivium , id.. Ar i thmet ica , Muf ica , Geomet r ia , Sc Aftronomia 
Gulielmo Xylandro interpr. Lugduni Batavor. 11547. 

Ptolemxus- Claudius JEgyptius Pelufienfis Harmonicorum , five de Mufica 
l ibri tres Ant. Gogavino Interpr. Venet. 1552. Er nunc demum Jum-
mo fludio, ingentique labore , ac vigiliis ab Hercule Butrigario hq. 
mendis innumerabilibus, quibus fcatent, 6* penitus fere deformati c'tr-
cumferumur expurgati ad legitimam formam funt refiituti MS. Ex 
Cod. MS. undecim. Nunc primum Graece editus Sc notis illuft. -
a Joan. Wallis . Oxonii 1682. Et in T omo 3. Oper. Mathematics 
ejufdem Wall is . Oxoni i 1*599. 

Ptolemxus Hepbeflionis . Novx ad variant erudit. Hiftoriae libri I I I . 
apud Phot ium Biblioth. Cod. C X C . 

Quadrio Francefco Xauer'19. Delia Storia e della Ragione d ' o g n i Poe
fia. Bologna 172P. Sec. 

Quin-
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Quintil ianus Arijlides . De Mufica libri I I I . : Marcus Meibomius reftir, 

ac»notis explicavit. Amitelodami 1652. 
Quintil ianus M. Fabius . Inftitutiones Oratorix libri X I I . cum adnot. 

Petri Mofebani , Joach. Camera r i i , Sc Ant. P i n i . Parifiis 1538. 

R 

Raccolta de' Poeti antichi latini con Ia verfione in I t a l i ano . Mila
no 1740. 

Rodiginus Ludov. Cotlius . Ledtiones Antiqux libri X X X . Francofur-
ti \666. 

Ricciolius Jo: Baptifia S.J. Profodia Reformat a . Bononlx io"55. 
Riccius Angelus Maria Grcec. Liter. Prof. Dilfertatlones H o m e r i c x . Flo

rentix 1740. 
R o l l i n . Storia Antica degli E g i z j , de 'Cartaginefi , degli Affirii , de' 

Babilonefi , d e ' M e d i , de 'Per f i an i , e de 'Greci trad, dal Francefe. 
Edizione 2. Venezia 1740. 

Rore Cipriano. Madrigal i a 4. voci libri 1, 2. Venez. 1550. 1569. 1582. 
Madrigali a 5. voci libri 1. 2. 3. 4. 5. Venezia 1544. 1560. M a 
drigali Cromatici l ib. 1. Venezia 1544. II primo libro delle F iam-
m e Madrig. a 4. 5. voci. Venez. 15155. Tut t i i Madrigali a 4. voci 
fpart i t i . Venezia 1577. 

• 

Sabellicus Marcus Anton. Commenta r . in Svetonlum. Venet. 1500. 
Salinas Francifcus Burgenjis Ab- S. Pancratii in Accad. Salmantic. Muficas 

Prof. De Mufica l ibri VII. Salmanticx 1592. 
Salvini Anton Maria . Opere d' Omero tradotte dall' original greco in 

verfi fciolti Edizione 2. Padova 1742. Hefiodi Afcrei, qux e x t a n t , 
Orphei , Sc Procli Philof. H y m n i , omnia in I ta lam l inguam 
t rans la ta . Patavii 1747. 

Scaliger Julius Cafar. Poetices libri VII. Lugduni i5<5i. 
Schefterus Joannes Atgentoratenfu . No tx in Ciar. Aeliani Var . Hiftor. 

Lugd. Batav. 1731. 
Segni Bernardo Gentil. Fiorent. Trat tato dei Governi di Ariftotile tra-

dotto in l ingua Fiorent . Vinegia 155,1. 
Seldenus Joannes • No tx ad Marmora Oxonienfia. Oxonii 1676. 
Serranus Joannes. Opera Platonis Grxca , ex nova interpret. Sc notis 

illuitr. Parifiis 1578. 
Silvius Philippus.. lnterpretat . Sc nota^ in Catul. Sc Propert. ad ufum 

Delph in i . Parifiis 1685. 
Sophocles. Tragoedix V l l . Graec. Lat. ext. in Poet. Gr. Veter. Coionix 

AUobrogum 1614. 
Spon-
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Spondanus Joannes, Homeri Opera Graeca cum verf. & no t i s . Bafi
lex i(5o(5. 

Stabile Annibal. Madrigal i a 5. voci vedi Gio: Maria Nanini . Vene
zia 1579-

Stanlejus Thomas. Hiftoria Philofophix ex Anglico in Lat inum transla-
ta , emendata , Sc audta. Venetiis 1731. 

Statius P. Papinius. Silvar. Thebaid. Achilleid. Venet. i<57<5- Extat in 
Choro Poetar. Sc in Colledt. Pifaur. 

Stefani Agoftino Ab. di Lepfing. Quanta certezza abbia da fuoi principii 
la Muiica. Amfterdam 1(595. 

Stifelius Michael. Arithmetica In tegra . Nor imbergx 1544. 
Strabo. Rerum Geographicarum libri X V I I . Grxce cum Latina verf. 

Guiielmi X i l a n d r i . Parifiis 1587. 
Struthius Jofeph Pqfnanienjis. Ars Sphygmlca, feu Pulfuum dcdt r ina . 

Bafilex 1602. 
Svetonius C Tranquillus. De X I I . Imperator ibus cum not. Beroaldi , Sc 

Sabellici. Venet. 1500. Cum Erafmi , Sc alior. adnot. Bafilex 1518. 
Tradotto in volgar Fiorentino da F. Paolo del Roffo Cav. Gerofol. 
Venezia 1738. 

Svidas. Hiftorica Grx. in Lat. converfa , emendata , Sc audta a Hiero-
nymo Wolfio. Bafilex 1581. 

Sylburgius Fridericus. Annotation, in Grxc. Defcriptio. Paufanix. Li-
pfix 1696. 

Symeoni M. Gabriello. La Vita Sc MetamorfT d' Ovidio figurato Sc 
abbreviato in forma d ' E p i g r a m m i . Lione 1559. 

Tarcagnotta Giovanni. Trad, in Italiano d' alcuni Opufcoli morali di 
Plutarco con quelli trad, da Marc 'Antonio Gand in i . Venet. 1525. 

Teatio alia Moda , o fia Metodo per ben comporre Sc efeguire F Opere 
Italiane in Mufica all' ulo moderno (_ Venezia 1720. ) riftamp. 
( Milano ) . 

Terentius P. Afer. Comedix cum notis D o n a t i , Sc Calphurnii Pa
rifiis 152P. Venet. 1573. extant in Choro Poetar. Sc Colledt. 
Pifaur. 

Tertullianus Septimius Florens Cartbag. Opera . Coionix Agrippinx 1617. 
Opera cum not. Nicol. R iga l t i i , Phil. Pr ior i i , Jac. Pamelii , Ju-
ret> Sc Havercampi . Venet. 1744. 

Theocritus . Idillium de Mortuo Adonide. Extat in Poet. Grxc. Veter. 
Colon. Allobrog. 1614. 

Tibullus Albius. Extat cum Catullo Sec. cum Comment . Mure t i , Achil
lis Statii'j in Choro Poetar. Sc in Co'ledt. Pifaur. 

Torri Pietro Configl iere, e Maeftro di Mufica di S. A. S. E . di Bavie. 
r a . Duetti M S . 

To-
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Tofcanella . Oratio. Arte Metr ica . Venet. 15(57. 
Toll Pier Francefco. Opinioni de 'Can to r i an t i ch i , e modern! , o fieno 

Operazioni fopra il Canto figurato. Bologna 1723. con molte m u -
tazioni MS. fatte dall 'Autore. 

V 

Valgulius Carolus. I n Plutarch! Muficam, ad T i tum Pyr rh inum. Extat 
in Opufc. Plutarchi. Venet. 1532. 

Vallemont Ab. Pietro di. Elementi della Storia trad, dalla l ingua Fran
cefe. Venezia 1748. 

Venofa D. Carlo Gtfualdo Principe di. - Cinque libri di Madrigali a 5. 
voci. Venezia 1611. 1616. 1617. Un libro di Madrigali a 6. voci. 
Napoli i(526. Partiture delli fei libri di Madrigali a 5. voci , fa-
tica di Simone Molinaro Maeftro di Cappella in Genova del Duo-
m o . Genova 1613. 

U g o De S. Caro, vel de S. Theoderico Callus Dominican- S. R. E. Card. 
Commenta r i a in Pfalmos. Venet. 1496, 

Virgdiani Auvelio . II Dolcimelo MS. dove fi contengono variati PafTag-
gi e diminutioni per Voc i , e per Inftrumenti Muficali, con loro 
Accordi , e Modi di fonare. . 

Virgilius Maro . Opera omnia cum varior. not is . Bafilex 1586'. Cum 
Servii, Donati , St Afcenfii Commentar . &c. Venef. 1542. C u m 
notis T h o m x Farnabi i . Amftelod Cum recenf. Nicol. Hcin-
fii Dan. F i t Patavii 1738. L ' Eneide trad, in Ita!. dal Commend. 
Annibal C a r o . M i l a n o . . . . . . . La Buccolica e le Georgiche trad. 
in verfi fciolti da D. Gian-francefco Soave" C. R. Somaf^o . Ro
m a i76*5. , 

Vitruvius L. Rollio . D e Architedtura libri" X. Venet. 1407. Caftigat. 
cum figuris Sc Tabula r per F. Jo: Jocundum . Venet. 1511. C u m 
annot. Gulielmi Philandri Caftilioni. Lug. 1512. Cum Comment . 
Danieiis Barbari . Venet. 1567. Architet. di Vitruvio trad, e com
ment , da Daniel Barbaro. Venezia 1556. Tradudta de Latino in 
vulgare in parte da Cefare Cefariano , ed in parte da Bened. Gio-
vio , e Bono Mauro . Corno 1521. Colla Traduz. I tal iana e Co-
mento del March. Bernardo Gagl ian i . Napoli 1758. 

Vives Joan. Ludovicus Valentinus. De Difciplinis lib. XX- Lugduni 1551. 
Vocabula Latini , Italique Sermohw tx aureis , Sc optim. Scriptonb. 

coliedta Sec. Edit, quinta Auguft. ' iaurlnor. 1758. 
Voffius Gerardus Joannes. Opera . Amftefedami 1701. 
Voffius Ifaacus. De Poematum C a n t u , Sc viribus Rhythmi .^Oxonii 1673. 
Uiferius Jacobus. Annales novi Sc veteris '1 e l i ament i . Ge i#*x . 
Vallis Johannes. Claudii Ftolemxi Harmonicer . hbri H I . Gr. Lat. ex 

Codd. MS. undecim , nunc p r imum Gixce edit. Sc notis illuiir. 
Oxonii X682. Claud. Ptolemxi , Po rphyr i i , Manuelis Bryennii 

Har-
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Harmonlce extat in Volum. I I I . Gper. Mathemat. ejufd. Vaflis. 
Oxonii i6"99. 

Weidlerus Joannes Fridericus. Hiftoria Aftronomix. Vitembergx x 7 4 i . 

X 

Xilander Gulielmus. Interpretatio Sc notx in Plutarchum. Parif. 1570. 
Notx in Paufaniam. Lipfix 1690". Compend. Mathemat. Quadri-
Vium id. Arithmetica, Mufica , Geometria, Sc Aftrcnomia Michael. 
Pfelli interpr. Xilandro. Lugd. Batav. \647- Verfio Latina Rer. 
Geographic. Strabonis 1587. 

Zarlino M. Giofeffo da Cbioggia Maeflro di Cappella in S. Marco di Ve
nezia . Inftituzicni Harmoniche. Venezia 1558. Con le annotaz. 
MS. del Cav. Ercole Botrigari. Riftamp. Venezia i56"2. 1573. i58P-
%6o2. Dimoftrazioni Harmoniche. Venezia 1571- Con !e annor. 
MS. del Botrigari riftamp. Venezia 1589. 
Venezia 1588. 

Supplimenti Muficali. 
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ACcaja , vedi Hel las . 
Accenti , loro ufo nella Mufica, e come debbano ufarfi dai 

Compofitori p. 254. 255. Qual i foffero appreftb de' Gre
ci , e de' Latini ibid. 

Acchei compofero alcuni I n n i , chiamati Peani per rendere propizio il 
Dio Apollo pag. 22. 

Accordatura de' noftri Strumenti ftabili ci fbmminiftra varieta d' affet
ti pag. 259. 

Achil le , fuoi Gen i to r i , Difcepolo di Chirone che Io inftrui nel fuono 
della Cetra pag. 54. Cetra di Achille defcritta da O m e r o ibid. 
Celebre nella Poefia, e nella Mufica p. 54. 55. Col fuono della 
C t t r a fi ricreava per follevarfi dalle fatlche, e fi confolava per 
effergli ftata rapita la fua ama ta Brifeide pag. 55. 56. Fu uccifo 
da Apollo p. 55. Pianto delle Mufe per la di lui mor te p. 56. 

Admeto Re di Fere in TelFaglia , uno degli Argonaut i , cugino di Gia-
fione pag. p2. Appreffo di efTo rifugicffi Apollo, che lo fervi in 
qualita di Paftore pag. 93. ATcefte moglie di Admeto fi efpofe 
alia morte per liberarne il marito ibid. Compofe alcune Canzoni 
lugubri chiamate Nenie in memcr i a della fua amata Alctfte ibid. 

Adonida , forta di Poema cantato in cnore di Adone pag. 248. 249. 
A g a m e n n o n e , di chi fcffe figlio pag. 91 . FratelJo di M e n e l a o , e Re 

di M'icene , fu condottiere delF Efercito contra Troja pag p i . 92. 
Lafcio la moglie Clitemneftra in cuftodia di un Cantore pag. 92, 

Agatemero C. Elio Ci t tadino di Efefo, di S m i r n e , e di P e r g a m o , ce
lebre Citaredo , vincitore ne' Giuochi , e chiariffimo compcfitore 
di M o d i , o Tuoni di Mufica , che fiori ne ' tempi di L. Settimio 
Severo Imperatore Rcmano pag. 179. i£o. 

Agelao , o Agefilao con la fola Cetra refto vincitore nel l ' ottava Pitia
de pag. idi. 

Agi Mufico, quando fioriffe, e fuoi detti pag. 100. 
s, Agoftino, quali tffetti eccitafle nell ' animo fuo il Canto p. 319. feq. 

Quefto Canto era il D ia tcno Diatonico, dl lui proprieta p. 325. 
Alcatoo nel fabbricar Je mura di Megara fu ajutato da Apollo pag. 22. 
Alcefie moglie di A d m e t o , per falvare il m a r i t o fi elpofe alia m o n e 

pag. 93. 
Aleffandro, vedi Par ide . 

X x Alef-
• 
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Aleffandro Magno difprezza la Lira di Paride p . wf. E tiene in gran
de ftima quella di Achille pag. 55. 

Alterazlone degl ' In te rva l l i , che di confonanti divengono difTonanti 
pag. 2 i3 . 

Amatorii P o e m i , loro u fo , pag. 250. 
Amnbracchio compofto di una fillaba b r eve , una l u n g a , e una breve 

pag. 242. D i lui proprieta pag. 244. 
Anapefto compofto di due fillabe brevi e una lunga pag. 242. Di lui 

proprieta pag. 244. 
Anfidamante Calcidefe , di lui funeral! accompagnati dalle poetiche 

cautilene di O m e r o , e di Efiodo pag. 136. 
Anfione fratello di Z e t o , da chi nati ambidue pag. 48. Favola che 

efpone, come per comando d'Apollo gettarono le fondamenta di 
T e b e , ibid. Qu .1 foife il fenfo di quefta faiola pag. 49. Vien di-
chiarato inventore della Cetra , e del cantar con la Cetra p. 50. 
S ' infuperbi , e fi reputo fuperiore ad Apollo, e proruppe in con-
tumelie contra la Dea La tona , e fu caltigato pag. 50. 51. 

Anima u m a n a , di lei creazione come fpiegata dagli antichi Greci Fi
lofofi, e fingolarmente da P i t ago ra , e da Piatone pag. 212. feq. 
Confiderar fi dee come compofta dai numer i delle Confonanze 
pag. 216". 217. 

Ante nato in Antedone nella Beozia, compofe degl ' I n n i , e il Carme 
lugubre , cioe i Treni o Lamentazioni pag. 79. 

Antecedente della Proporzione e il primo dei numeri , che vien para-
gonato ad un ' a l t ro pag. 195. Se F antecedente e m a g g i o r e , di
cefi Proporzione di maggior inegualita ibid. Se e m i n o r e , dicefi 
di minore inegualita ibid-

Antibrachio compofto di due fillabe longhe , e una breve pag. 242. 
Antifpafto compofto di una breve, due longhe , ed una breve p. 243. 
Apollo inventore della Cet ra , varj di lui n o m i , e da chi nato p. i<5. 17. 

Inventore del F l au to , della Fiftola, e della Zarnpogna p. 17- 18. 
Figurato per Jubal pag. ip. Provocato da Marf ia , vivo Io fece 
fcorticare pag. 21. 66. feq. Col fuono della Cetra o Lira d' Apollo 
furono fabbricate le mura di Troja pag. 22. Preftb ajuto ad Al
catoo in fabbricar le mura della Cit ta di Megara, e il faffo a cui 
appoggio la fua Cetra rende fuono ibid. Ini t i tui i Giuochi Pittici 
p. XV. 22. Varj I n n i , e C a r m i , fingolarmente i Peani compofti 
ad onor di Apollo dagli Acchei pe'r render il Dio propizio p. 148-
Pittii compofti da Sacade e cantati col Flauto per placarlo ibid. 
Profodio cantato e compofto da Eumelo in onor d'Apollo accom
pagnato con la Cetra pag. 22. 23. Sua Cetra perche compofta di 
dieci corde pag. 29. 30 Rifugiato appreffb di A d m e t o , ferveu-
dolo in qualita di Pafiore pag. 93. Suona la Cetra nel Convito 
degli Dei pag. 128. Chiamato Mufagete, perche compagno delle 
Mufe pag. 2p. 

Apollonio T ianeo , e Pitagora vantavanfi aver udito i l fuono del moto 
de' Cieli pag. 228. Apo-

I 
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Apoftolici forta di P o e m i , loro ufo pag. 251. 
Archemoro, detto anche Ofelte , o Ofi te , fuoi Genitori p. 51. Confe-

gnato ad Ipfifile, acciocche lo allattaffe p. 51. Uccifo da un Ser-
pente ibid. Giuochi Nemei Jnftituiti per la di lui morte p. XVI, 
Accompagnati dal Canto , e dal Suono pag. 52. 168. Ai vincitori 
de ' quali Giuochi davafi per premio una Corona d' Apio verde 
pag. 52. 

Archia d' Ibla refto vincitore col fuono della T romba tre volte ne ' Gio-
chi Olimpici , ed una ne ' Pittici pag. 166. 

Ardalo figlio di Vulcano nacque in Troezena del Peloponefo , fu in
ventore della Tibia , e dedicb alle Mufe un' Altare pag. 76. Se
condo il Giraldi non fu inventore della Tibia , ma porto F ufo 
delle Tibie , e il culto delle Mufe ai Troezeni ibid. 

Argivi Capitani , fecondo alcuni , inftituirono i Giucchi Nemei per la 
morte di Archemoro pag. X V I . 52. 

Argonauti Eroi pag. 44. 
Arione liberd i Lesbii da graviffime malatt ie corporal! con la Mufica 

pag. 284. 
Ariftone Suonator di Cetra reftb vincitore ne ' Giuochi Pittii pag. 1C5. 
Ariftone di Reggio in Calabria Suonator di Cetra e Cantore rtftb fu-

perato ne ' Giuochi da Eunomo pag. 180. 181. Controverfia nata 
t ra Ariftone ed Eunomo ibid. 

Armazio Poetica Cant i lena qual foffe pag. 69. 
Armodio , di lui Cantilene chiamate col di lui n o m e , ufate ne 'Convi

ti pag. 132. 
Armonia ritrovafi in tutte Ie cofe c r ea t e , e percio da* Gr»ci fi voile 

che tutte le cofe foffero un compofto di Mufica pag. XVII . Defi-
nizione e Defcrizione dell 'Armonia pag. 191. Chiamarcno Armo
nia il numero 35. pag. 205. Qual foife fecondo Piatone pag. 2. 
I C i e l i , la T e r r a , gli E l e m e n t i , Ie Piante , gli An ima l i , e il 
compofto delF U o m o , fecondo i Greci rifuonano di perfetta Armo
nia pag. 188. 

Armonica Progreflione qual fia pag. 197. 
Arfis e il- levare della battuta pag. 253. 
Afclepiade fpelfe volte con la Sinfonia, e '1 Concento Muficale curava 

la frenesia , ed altri malori pag. 283. 284. 
Aftrattiva , forta di Mufica qual fia pag. 291. feq. 
Atene Ci t ta la piu d o t t a , e la piu guerriera de' Greci , e la piu atten-

t a , e fcrupolofa nel celebrare Je Fefte, e i Giucchi pag. 125. 126. 
Ateniefi , , furono i foli n e ' t e m p i antichi chiamati Jonii pag. I I I . 
Ati di Frigia amato dalla Dea Cibele pag. 58. 55?. II di lui culto 

unito a quello di Cibele accompagnato dal C a n t o , e dal Suono 
di varj Strumenti , e fingolarmente dai Cembali pag. 59. Catullo 
vi aggiunge la Tromba pag. <5o. Varj accidenti cccorfi ad Ati 
pag. 60. 

Att iva, forta di Mufica qual fia pag. 291. feq. 
X x 2 N A u t , 
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Aut , o Plgr iz ia , Animale dell' A m e r i c a , che canta la Scala di Mufi
ca pag. 4. 

B 

Babys Canzoni frigie inventate da Jagnide pag. (5*4. 
Baccanali Fefte inltituite in onore di Bacco pag. 24. 
Bacchio, fua proprieta pag. 245. Compofto di una Sillaba breve e due 

longe pag. 242. 
Bacco da chi nato pag. 23. Varj fuoi nomi pag. 23. 24. Di lui fefte 

chiamate Baccanali con balli al fuono dei T impani , e delle Tibie 
pag. 24. Dilettavafi di Fefte t e a t r a l i , e di Conviti accompagnati 
col C a n t o , e con la Cetra pag . 25. O r g i e , o Triteriche felte 
celebrate in di lui onore ogni tre anni con Lire , Tibie , e Can
ti ibid. Accompagnato da varj Miniftri ibid. Privilegj da effo 
accordati ai Profeffori di Mufica pag. X . 

Ballo ufato da Greci ne ' Sagrificj, Fef te , e ne 'Convi t i pag. 126. 127. 
Prende diverfe denominazioni dalla diverfita dei movimenti , e 
delle loro mifure pag. 233. Sua definizione ibid. Divifo in taci-
to , e vocale pag. 234. Tre generi di Ba l lo , ii Cordace , il Sic
cino , e F Emelia pag. 234. 235. Ognuno di quefti aveva le pro
prie fpecie, e quefte accompagnate dal fuono delle T i b i e , C e t r e , 
ed altri Strumenti pag. 235. Serviva al Teatro , e a dirigere gli 
atreggiamenti del co rpo , e F arte del geftire ch i ama ta Chirono
m i a pag. 235. 236. 

Barbari fpedivano Ambafciatori accompagnati dal fuono della Cetra e 
delle Tibie pag. 91 . 

Barbito Strumento muficale inventato da Melpomene pag . 27. E fe
condo altri da Terpandro pag. 16a. 

Beo Cittadina di Delfo compofe I n n i , e interpretb Oracoli pag. 95. 
Bocchi Francefco Fiorentino nega la forza ed eirkacia attribuita alia 

Mufica di muovere gli affetti pag. 312. 
Bucolico Poema da chi inventato pag. 84. 85. 
Burette Moniieur come debba intenderfi non concedendo alia Mufica 

l a forza d i muovere gli affetti dell ' an imo pag. 312. 

Cafamaulo , o Monaufo, St rumento compofto dj una fola c a n n a , in
ventato da Pane pag. 34. 

Califtene comincib la fua Storia de ' Greci dal r i tomo degli Eraclidi 
nel Peloponefo pag. VII. 

Ca l l iope , una delle nove Mufe , i n w n t o il Canto in lode degli Eroi 
pag , 27. 

Camptauli Suonatori di T ib ie curve pag. 287, 
Can-
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Cantilene de* Greci per Ii Mie t i to r i , Mugna i , F o r n a i , Bagnajuol i , Tef-

fitrlci > Balie , Tintori > Pafticcieri, Tagliatori di legna , Noc-
chieri > Paftori , Donne che piangevano e lodavano i morti p . 251. 

Carat o , e Suono de' Greci , qual foffe il loro valore pag. 2*\6. Sue di-
ftinte qualita pag. 26*2. Non pub fuffiftere fenza F efatta quanti ta 
delle Sillabe pag. 26"x. Qual i effetti produceffe nelF animo di 
S. Agoftino pag. 319. feq. Altri effetti da effo prodotti , alcuni 
puramente fenfibili, altri fenfuali, ed altri fpirituali pag. 319. 323. 
324. Canto Ecclefiaftico di S. Ambrogio differente da quello pra
ticato da S. Atanagio pag. J22. Jeq. 

Cantori venerandi agli Uomini pag 92. Ammaeftrati dalle Mufe fe
condo Omero ibid. Cuftodi della caftita delle D o n n e ibid. Loro 
modeft ia , e integri ta di colturai vicino ai tempi della guerra di 
Troja pag. 90. 

Canzoni Frigie chiamate Geon , Babys pag. 64. 
Carie , o Cariche Tibie quali foffero , e quando ufate pag. 140-
Carnei Giuochi col combatt imento di Citaredi inftituiti nella X X V I . 

Olimpiade pag. 153. fsq. 
Caftagnette o Naccare quali Strumenti fiano pag. 275. 
Cefalene col fuono della Cetra reftb vincitore ne ' Giuochi Pittici p. 161. 
Cembali inventati dalla Dea Cibele pag. 275. Ufati dalle Baccanti , 

dai Sileni , e dai Cureti ne ' Sagfificj di Bacco , e nelle fefte della. 
Dea Cibele ibid. 

Cene de' G r e c i , vedi Conviti * 
Centauro ; vedi Chiron© » 
Centoni quali foffero pag. 108. 
Ctun Canzone frigia inventata da Jagnide pag, 64. 
Cetra diverfa dalla Lira pag. i<5. Inventata da Apollo pag. 16. 17. 

Chi la vuole compofta di t r e co rde , chi di q u a t t r o , alcuni di 
fet te , altri di n o v e , ed altri di dieci p. 20. E' piu verifimile che 
fpfffe compofta di quat t ro corde , e perche ibid. Quanto ftimata 
da Greci , e dagli Ebrei pag. 266. Sue proprieta iWd. 

Chirone nato di Saturno e di F i l i ra , chiamato Cen tau ro , ebbe la co
gnizione delle e rbe , delle cofe celefti ,. e fu peritiffimo nel fuono» 
della Cetra , e maeftro di Mufica di Achille pag.. 79. 80. 

C h i r o n o m i a , o fia arte del geftire raccomandata da P i a t o n e , Cicero* 
n e , e Fabio Quint i l iano pag. 236", 

Cibele Dea amante di Ati pag. 58, 59. Di lei culto accompagnato-
dal Canto e dal Suono di varj Strumenti ,, fingolarmente da Cem
bali pag. 59. Fu invemrice de' Cembali > e dei T i m p a n i p, 275,, 

Cicala di lei canto confagrato ad Apollo pag. 21.. 
Ciclopo , nome attribuito a Polifemo,. perche aveva. un'" ocehio folo ifx 

mezzo -alia fronte pag. 74. 
Cicuticines , Sonatori di Fiftola pag. 25. Danzavano al fuono di T i m 

pani , Siftri , T i b i e , Crotali , C e t r e , e Corni ibid. 
Cigno dotato d' u n dolce canto eonfegrato. ad Apollo p a g . a__ 

c_-
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Cinetcfi divenuti feroci e crudeli perche abbandonarono la Mufica 
pag. 87. feq., Sc pag. 159. 

CirconflefTb , forta di Accento , di cui il Mufico non fi prende cura 
pag. 255. 

Clinia Pi tagorico, qualor fentivafi accender di b i l e , e di fdegno, col 
fuono della Lira acchetava la fua paffione pag 282. 

Clio , una delle nove Mufe , inventb la Cetra pag. 27. 
Clitemneftra moglie di Agamennone lafciata in cuitodia di un Can-

tore pag. 92. 285. Sedotta da Egilto ibid. 
Comma G r e c o , di lui proporzione 531441 : 524288. pag. 201. 
C o m m a mode rno , di lui proporzione 81 : 80, pag. 201. 
Comma piccolo , di lui proporzione 2048 .- 2025. pag. 201. 
Confeguente e il fecondo termine o numero d' una Proporzione p. 195, 
Cont rappunto , fe di effo erano privi i Greci pag. 314. Ebbero altre 

qualita che fupplivano fbvrabbondantemente a tale mancanza ibid, 
Contrarmonica Progreflione qual fia pag. 198. 
Conviti , e Cene de' Greci accompagnate dal C a n t o , dal Suono , e dal 

Ballo pag. 126. 127. E da altri Strumenti pag. 131. Come foffe 
ia Menfa difpofla, e quale il numero de' Convitati ibid. 

Convito de' Proci accompagnato/dal Canto e dal Suono di Femio p . 128. 
Convito di Uliffe accompagnato dal Canto e dal Suono di Demo
doco ibid. f 

Corauli , Suonatori di Tibie proprie pel Teatro pag. 278. 
Cordace forta di Ballo pag. 234. 235. , , 
Corebo, figlio di Ati Re di L id ia , aggiunfe la quinta corda alia Ce

tra pag. o"i. 
Coriambo compofto di una Sillaba l o n g a , due brevi , ed una longa 

pag. 243; 
Cor inno Trojano, Poeta eroico, Difcepolo di P a l a m e d e , fiori prima 

d' O m e r o , e fcriffe F Iliade nel tempo della guerra di Troja p. 99* 
Defcriffe le cofe da Palamede trovate , e la guerra di Dardano ibid. 

Corp i , loro creazione fecondo i Greci pag. 214. Spiegata da Madama 
la Marchefe du Chaftellet ibid. 

Crate col fuono della Tromba reftb vincitore ne' Giuochi Olimpici 
pag. 166. Fu inventore della Regola muficale detta Policefala p. 71. 

Creofilo figlio di Afticlo nativo di C h i o , o di S a m i o , a m i c o , ofpite, 
e fecondo a lcuni , parente di Omero , e fuo emolo nel Canto p. iox. 

Grepitacolo Strumento qual fia pag. 276. 
Cretenfi militavano al fuono della Li ra pag. 91 . 
Cretico compofto di una Sillaba breve fra due lunghe pag. 242. Di 

lui proprieta pag. 245. 
Cr i f i t .m i pr imo vincitore ne 'Giuochi Pittici pag. 148. feq. 
Cronologia de' Greci adattata alia loro Mitologia pag . XIV. 
Crotalo Strumento qual fia pag. 276% 
Cruma o Crufma Strumento qual fia pag, 376. 277, 
Crupezio qual fia pag. .277. 
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D 

Dafni figlio di Mercu r io , e di una delle Ninfe , Paftore, e Mufico 
eg regi o , inventore del Poema Bucolico pag. 84. 

Datti lo compofto d' una lunga e due brevi p. 242. Sua proprieta p. 244. 
Decaulione , di lui di luvio, vedi Varrone. 
Dedalo apprefe le Scienze, ed Arti dagli Egizj pag. X I I I . 
D e i , alcuni da'GreCi finti ad imitazione d e ' F e n i c j , Affirii, Ca lde i , 

e degli Egizj pag. XII . Loro Convito accompagnato dal Canto 
e dal Suono pag. 128. Loro premura di comunicar la Mufica, 
fecondo i Greci , agli Uomini per frenare e dirigere le paffioni 
fregolate dell' an imo pag. i82. 189. Penfarono gli fteffi Greci che 
gli Dei foffero corpi celefti compofti di N u m e r i , e di Proporzioni 
armoniche pag. i8p. 

D e i terreftri o Semidei pag 31. 
Democriro Abderita dagli Egizj apprefe le Scienze ed Arti pag. X I I I . 
Demodoco di Corfu, Poemi da effo compofti pag. 81. Ne fa menzio

ne O m e t o ' , come di Cantore , e Suonatore di Cetra celebre ibid. 
Lodato da Uliffe ibid. Canta nel Convito de 'Proci pag. 128. 

D iag ramma , vedi Voce . 
Diainbo compofto di una Sillaba breve, una l o n g a , una b r e v e , e una 

longa pag. 243. 
DIaftalico iorta di Canto qual foffe pag. 26*0. 
Dicor io , o Ditrocheo compofto di una Sillaba longa , una breve, una 

longa, e una breve pag. 243. 
Diletto prodotto dal Can to , altro fenfibile, altro fenfuale, e altro fpi-

rituale pag. 319. feq. 
Diodoro di Sicilia Iftorico veridico per fentimento di Plinio pag. VII. 
Difpondeo compofto di quattro Sillabe longhe pag. 243. 
Dit irambico forta di Canto qual foffe pag. 26O. 
Ditrocheo , vedi Dicorio , 
Divin.ita de' Greci , loro varie fpecie pag. 7. 
D o r i o , Tuono o Modo , fua proprieta pag. 258. D o r i o , Jonico, Eoli-

co furono vocaboli comuni ai Tuoni , o Modi de' Greci x e alle 
tre forta di l ingua loro pag. I I I . 

E 

Echembroto acquifto il premio ne ' Giuochi col fuono della Tibia 
pag, I 6 " I . 162. 

Effetti prcdigiofi prodotti dalla Mufica de 'Greci p. 281. feq. Qual fede 
debba ad effi preftarfi p. 312. feq. Obiezioni fatte a tali effetti ibid. 

Eforo Cumeo Difcepolo d ' lfocrate comiricib la fua Storia d e ' G r e c i dal 
ritorno- degli Eraelidi nei Peloponefo pag. VJI. 

Ege-
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Egeleo , a cui viene attribuita F invenzione della Tromba pag. ti. 
Egerfts forta di Poema cantato negl i Sponfali pag. 134. 
Egifto come feduffe Clitemneftra a tradire la fede del Mari to Agamen-

none pag. 285. 
E l e g i e , Poefie che anticamente efprimevano la meftizia ne 'Funera l i 

pag. 63. 137-
Elementi , loro animata Armonia fecondo Piatone pag. 215. Secondo 

Ariftotele pag. 2,16. 
Elena figlia di Mufeo Ateniefe fiori prima di O m e r o , e compofe un 

Poema fopra la prefa di Troja pag. 101. 
Eleutero reftb vincitore col Canto ne 'Giuochi P i t t i c i , quando fiori p. 152. 
Emel ia forta di Ballo pag. 234- 235. 
Empedocle per mezzo di certi Modi mufici rldufle placido e manfueto 

un Giovane di natura biliofo , e collerico pag- 282. 283. 
Enarmonico Genere di Mufica, fe fia ftato inventato da Ol impo pri

m o pag. 72. 73. 
Encomii forta di P o e m i , loro ufo pag. 251. 
Endrome compofizione di Jerace fatta ne ' Giuochi pag. 71. 
Eolico Teffalo > fuoi Funerali accompagnati dalla Poefia cantata da Ome

r o , ed Efiodo. pag. 136. 
E o l i o , Tuono o Modo muficale pag. 258. 
Epicedio, forta di Poefie cantate ne ' Funerali pag. 137. 
Epigono Strumento mufico compofto di quaranta corde pag. 314. 
Epitafio forta di Potfia praticata per li Defonti pag. 137. 
Epitrito pr imo compofto di una Sillaba b reve , e t re longhe pag. 243. 

Se la feconda, t e r za , e quarta Sillaba fara breve, chiamafi Epi
tr i to fecondo, t t rzo , e quarto pag. 243. 

Eraclidi quando ri tornarono nel Peloponefo pag. V I I . 
Erato una delle Mufe inventb gl ' Inn i pag. 27. 
Ercole fu aut ere dei Giucchi Olimpici pag. X V . E fecondo alcuni an

che dei Nemei pag. XVI. Fu ammaeftrato nella* Mufica da Lino 
pag. 78. Lino uccifo da Ercc le , e perche ibid. 

Eritrea Sibdla. profetb in verfi , e trovo una Lira in forma triango
lare pag. 5 4. 

Erodoro di Megara. reftb vincitore: col Canto in per iodo, cioe per gi
ro ne 'Giuochi O l i m p i c i , P i t t i c i , N e m e i , e lftmici pag. i<5<5. 
Suono della fua Tromba quanto forte, e fuoi effetti pag. 157. Suo 
particolar modo di vivere, e fua voracita nel mangiare ibid. Re
ftb anche vincitore dieci volte, fecondo Ateneo l ie 'Giucchi Ol im
pici , e diecifette fecondo Polluce pag. 168. 

E to i , e Semidei , altri li vogliono un'ifteffa colai, ed altri diverfi p. XIV. 
Efequie accompagnate dal C a n t o , e dal Suono degli Strumenti-fecon

do gli Storici Sagri e Profani pag." 135. 
Efiodo, fua disfida con O m e r o p. u f i 117. Vien creduto parente dl 

Omero. p. 117. Sue Opere p. 117. 118. Suoi Verfi foliti cantarfi in 
Grecia p. u p . Sua mor t e ibid, Verfi compofti.in di lui lode ibid. 

Et-
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Bttote di lui efequie accompagnate dal Canto pag. 136'. 
Eudoffo dagli Egizj apprefe le Legg i , le Scienze, e le Arti p. X I I I . 
Evangelo di T a r a n t o con fafto e pompa fi efpofe nel C a n t o , e nel 

Suono della Cetra al c o m b a t t i m e n t o , prefumendo di reftar vinci
tore co' fuoi. Competitori a forza degli abiti tcffuti d' oro , delle 
g ioje , ed altri ornamenti pag. 181. 182. Alia fine per la fua 
preiunzione ed ignoranza reltb fvergognato, vilipefo, e cafiigato 
in pubblico Teatro pag. 182. 183. 

Eumelo compofe un Canto detto Profodio in onore di Apollo p. 22. 
Eumelo eccellente Suonator di C e t r a , e Cantore reftb vincitore ne* 

Giuochi , e benche povero confule F ignoranza , e prefunzione di 
Evangelo pag. 183. 

E u m o l p o : due trovanfi defcritti , uno di quefti, cioe il vecchio, reftb 
vincitore col Canto accompagnato da O l impo col fuono delle Ti
bie pag. 151. 152. 

E u n o m o Locrenfe , Citaredo e Cantore riporto la palma ne ' Giuochi 
Pittici combattendo con Ariftone di Reggio in Calabria Suonatcre 
ancor effo di Cetra e Cantore pag. 180. 181. Controverfia nata 
fra ambidue pag. 181, 

EVOE , cantato da Sileni e Satiri battendo i T i m p a n i , C e m b a l i , Rom-
bi , Crotal i nei Baccanali , e nelle Orgie pag. 36. 

Euriloco Teffalo riftabill i Giuochi Pittjci pag. X V I . 
Euterpe una delle nove Mufe inventb ia voce dei M i m i , e fi diletto 

della Tragedia pag. 27. 
Eut ic i , forta di P o e m i , loro ufo pag. 251. 

F e m i o figlio di Terpiade nato in I t a c a , o in Smirne p . 82. Lcdato da 
O m e r o , e da Piatone ibid. Verfi da effo compoft i , ai quali aggiunfe 
i Modi o Tuoni del Canto ibid. Canta nel Convito de 'Picci p. 128. 

Femonoe o Femenoe antica Poeteifa figlia di Apol lo , e Sacerdotcffa 
dello fteffo pag. 94. 

Fefte de' Greci accompagnate dal Canto degl' I n n i , e dal Ballo p. i2_". 
Fefte Neronee inftituite da Nerone pag. 171. 
Figure della Mufica , lcro ufo nel R i tmo e nel Metro pag. 253. 254. 

Tavola IV. efprimente le fuddette Figure pag, 254. 
F i l ammone vincitore col Canto ne ' Giuochi Piitici pag . 148. Elogio 

fattoli da Ovidio pag. 149. Altri fatti di F i lammone ibid. 
Finkio Ermanno, fuo fentimento fopra gl' Inventori della Mufica p . 20. 
Fiftola inventata da P a n e , e come pag. 32. Anche da Sileno p . 35.. 
Flauto da chi inventato pag. 17. 
Frigio , Tuono o Modo , di lui proprieta pag. 258. 
Funerali de' Greci accompagnati dalla Muiica pag. 136- Funerali di 

Archemoro pag. 52. Di Achille pag. %6. Di L ino pag . 77. 78. 
Y y D i 
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Di Eolico Teffalo , e di Anfidamante Calcidefe pag . 136. Varie 
forta di Canti lene praticate ne ' Funerali pag. 136". 137. Strumenti 
sbanditi da Euripide, ammettendo il folo Canto ne 'Funera l i p . 138". 
J39. Di due forta erano gli Strumenti ufati ne ' Funerali , F una 
per gli Uomin i d' eta virile , e 1' al tra per li Fanciulli ibid. 

G 

Galatea , di lei difpregio per Pol ifemo, che ardentemente 1' amava 
pag . 76. 

G a m m a , vedi Voce . 
Gare , o Giuochi Muficali pag. 142. feq. 
Geometr ica Progreflione qual fia pag. 197. 
Gener i di Mufica de' G r e c i , Diatonico , Cromatico , ed Enarmonico 

pag. 257. Loro fpecie pag. 258. Proprieta d' ognuno de' tre Ge
neri pag. 257. 258. Frammifchiati fra di loro pag. 258. 

Georgici P o e m i , loro ufo pag. 251. 
Geti , loro Ambafciatori accompagnati dal fuono della Cetra pag. 84. 
Gingr ine , forta di Tibie quali foffero pag. 140. Ufate nelle Fefte di 

Adone ibid. 
G i o v e , Strumenti ufati per occultare nel nafcere i di lui vagiti p. 8. 
Giuochi O l i m p i c i , Pi t t ic i , N e m e i , ed Iftmici furono i principali e 

pr imi da' Greci inftituiti pag. XV. 142. Canto e Suono in effi 
p r a t i c a to , e c o m e , e con quali Strumenti pag. 143. Mufica in 
effi praticata pag. 147. Difpofizioni preventive ai Giuochi p. 144. 
145. Onore che ricevevano i Vincitori pag. 145. L 'Epoca de' 
Greci comincia da' Giuochi Olimpici ibid. Concorfo grande dei 
G r e c i , e circonvicini ai fuddetti Giuochi ibid. I n quanta ftima 
foffero i Vincitori pag. 145. 1^6. Premio dei Vincitori pag. 145. 
147. Pittici inftituiti da Apollo pag. XV. 148. Accompagnati da 
varj Strumenti pag. 22. Nemei per chi inftituiti pag. XV. 52. 
Accompagnati dal C a n t o , e dal Suono ibid. Olimpici inftituiti 
da Ercole pag. XV. E da Ifito reltituiti ibid. Iftmici da chi 
inftituiti p a g E x V I . Riftabiliti da Tefeo pag. XVI I . Oltre i 
quattro principali , altri Giuochi quali foffero pag. 143. 

G n o m o l o g i c i , forta di P o e m i , loro ufo pag 251. -
Gracco teneva feco un Suonatore di Flauto per regolar la voce p. 26*3. 
Greca o r i g i n e , e di lei Storia quanto ofcura pag. I I . 
Greci furono pr ima chiamati Jonii pag. 111. Apprefero da' Fen ic i , 

Affirii, Caldei , e dagli Egizj loro Maeftri le L e g g i , le Scienze, 
le A r t i , la R e l i g i o n e , e addottarono alcune falfe Deira cantando 
Inni accompagnati dal Suono per dar loro l .de pag. Xll. feq., et 
pag. 125. Loro pubblici Sagrificj , e Fefte ibid. Nelle quali 
ularono il Canto e ii Suono p. 126". Cantavano Inni ai loro Dei 
e agli £roi ibid. Stabilirono per legge che tutti i mali d 'Animo 

e di 
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e di Corpo curar fi doveffero al fuono della Lira p. 284. Quan
to rifplendeffero nella cognizione e fcienza di tutte le facolta p. ,313. 
Quanto debba valere F autorita di Piatone , e d ' Ariftotele nell* 
efaltare i pregi della Mufica Greca ibid. Origine delle loro Divi-
nita da chi F apprendeffero pag. XIII . Si attribuirono a fe fteffi 
1* invenzione delle Scienze ed Arti pag. XIII . XIV. 

Grecia viene bagnata da tre Mari , che fono F Jonio, Egeo , e Libi-
co pag. V. Verfo il continente ha i Mont i , che feparano la Ma
cedonia dalla Tracia, dalla Mifia fuperiore, e dalla Dalmazia ibid. 
Fu detta altra Teffaglia, ed altra Grecia propria ibid. Si eftefe 
il nome di Grecia al Peloponefo, all' Epiro , a tutta la Macedo
nia , all' Ifola di Creta, e a tutte le Ifole adiacenti ibid. Si eftefe 
ancora ad una parte della Calabria che poi fu chiamata magna 
Grecia ibid. Siccome pure a una parte dell' Afia minore , che fu 
pofcia detta Grecia Afiatica pag. VI. Kiduffe all' ultimo grado di 
perfezione le Scienze e le Arti pag. 8. Aveva poche notizie d'An-
tichita, e de' loro avvenimenti prima del viaggio degli Argonau
ti , e della guerra di Troja pag. 72. Solita efercitarfi nel fuono 
della Lira o Cetra pag. 84. 

Guarigioni de'mali del Corpo attribuite da'Greci alia Mufica pag. 283. 
j 05. Qual fede debba ad effe preftarfi ibid. 

H 

Hellanodicxon , fabbriea in cui abitava il Magiftrato che prefiedeva ai 
Giuochi pag. 144. 

Helepolin , macchina di cui fi fervivano i Greci per abbattere le mura 
delle Citta pag. 1^7. 

Hellas, o Acaja , nome col quale fu chiamata la prima Grecia p. IV. 
Sotto tai nome fi comprendono la Macedonia, F Epiro, e il Pe
loponefo pag. V. 

• . 

Jagnide padre, e maeftro di Marfia, fu il primo che fono la Tibia, 
o fia Flauto pag. 63. Accrebbe i fori nella Tibia, e rendette il 
di lei fuono piu delicato e piu capace di muover gli affetti ibid. 
Fu ii primo che diede fiato a due Tibie pag. 63, 64. Fu anche 
il primo che uni la Mufica alle ledi degli Dei pag. 64. \x\ in
ventore delle Canzoni Frigie chiamate Cton, e Babys , e aggiunfe 
la fefta corda alia Lira ibid. 

Jambo compofto di una Sillaba breve ed una longa pag. 242. Sua 
proprieta pag. 243. 

Javan figlio di Jafet, fu Padre de' Tonii pag. I I I . 
Yy 2 Ifito 
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Di lui ufo pag. 259. 
degl ' Inventori delle 

Ifito riftorb i Giuochi Olimpici pag. XV. 
Imene Dio delle Nozze pag. 134. 
I m e n e o , Poema cantato nelle Nozze pag. 134. 
Incertezza e ofcurita della Storia de' Grec i , e 

loro Scienze ed Arti pag. I I . feq. , Sc 187. 
I n n i , loro Compofitori erano uguaimente Poe t i , che Cantor i pag. 96. 

Inn i , e Lodi degli Dei cantate ne ' Conviti pag. 130. I n n o Poe
m a qual fia pag. 248. 

Ino madre di Melicerta detto Palemone , che da effa fu git tato in 
mare , e fcampb la morte , per la qual cofa ebbero principio i 
Giuochi Iftmici pag. X V I . 

Intervalli Mufici , loro Proporzioni del Genere Molt ip l ice , Superparti
colare , Superparziente , Moltiplice Superparticolare > Moltiplice 
Superparziente pag. 201. Alterato alcuno degl ' Intervali i vengo
no ad alterarfi tutti i corrifpondenti della Serie Armonica p. 218. 
Confoni quali fiano pag. 205. 

Jobacco Poema qual fia pag. 248. 249. 
J o n i a , nome col quale fu 1 principio chiamoffi Ia Grecia pag. I I I . 

Cofa debba intenderfi per Jonia ibid. Furono anche chiamati Jonii 
alcuni popoli dell'Afia minore ibid. Ant icamente chiamaronfi Joni i 
gli Ateniefi, gli Ache i , i Beozj, e i Macedoni ibid. 

Iporchema Poema qual fia pag. 248. 249. 
Ifmenia Tebano , di effo narrafi , cbe col Can to e col Suono guar i -

va i dolori della Sciatica pag. 284. 
Ifocrate maeftro di Eforo Cumeo pag. V I I . 
Iftmici Giuochi per qual motivo inftituiti pag. XVI. 148. Riftabiliti 

da Tefeo pag. XVII. Crifotemi fu ii pr imo a riportarne la vit
t o r i a , e il p remio pag. 148. 

Lacedemoni mil i tavano al fuono della Tibia pag. 90. 9 1 . Se s' appli-
caffero alia Mufica pag. 158. 159. 

Licurgo celebre Legislatore apprefe dagli Egizj la Teologia , le Leggi f 

le Scienze, e le Arti pag. X I I I . 
Lidj militavano al fuono delle Fiftole , e delle T ib ie pag. 9 1 . 
L i d i o , Tuono o Modo querulo per fe fteffo, e lamentevole pag. 140. 

D i lui proprieta pag. 258. 
L i m m a intervallo mufico fu chiamato il numero tredici p . 203. Come 

foffe nlevato da Pitagorici pag. 206". Di lui proporzione p . 210. 
Cofa fia L i m m a pag. 211. 

L i m a , Strumento meccanico, proprieta del di lei afpro fuono p. 310. 
Lingua G r e c a , fua perfezione fopra la lingua l a t i n a , e quanto pio. 

adattata alia Mufica pag. 264. 
Lino figiio di Apollo> e di Terpficore, e fecondo altri di Mercur io , 

© di 
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o di Amf imaro , e di Urania pag. 76. 77. Di lui Statua , alia 
quale facevano Sagrificii pag. 77. Fu celebre, e a tutti fuperiore 
nella Mufica ibid. Ne ' giuochi e gare di Mufica vinfe e fuperb 
nel Canto gli altri pag. 78. Fu maeftro nella Mufica di Tami
ra , Or feo , ed Ercole ibid. Con la Lira fu uccifo da Ercole ibid. 
O pure da un fulmine pag. 79. Fu fepolto preffo i Tebani con 
Epitafio pag. 78. Canto lugubre per la di lui mor t e chiamato Li
no dai G r e c i , e Manero dagli Egizj ibid. Altra canzone chiamata 
Oetolino fu cantata nella di lui morte da Panf'o ibib. Vogliono 
alcuni effervi ftato un' altro Lino , il quale fu uccifo da Ercole p. 79. 

Lira confufa con la Cetra pag. 14. feq. Mercurio inventor della L i r a , 
e Apollo della Cetra pag. 16. Come diverfa dalla Cetra pag. \6. 
Come inventata da Mercurio pag. 12. Regolatrice dell' antica Gre
c i a , ed altri di lei pregi pag. 229. Di lei proprieta pag. 266. 
Quan to da 'Greci ftimata ibid. 

Lirica, una delle piu nobili parti della Poefia , cosi chiamata perche 
cantata al fuono della Lira pag. 26"6\ 

L i r i c i , o Mel ic i , Poeti cosi chiamati , perche unirono ai loro Poemi 
il C a n t o , e il Suono della Lira pag. 87. 

M 

Magade Strumento Mufico de ' Greci compofto di venti corde pag. 314. 
Manero Canto lugubre cantato dagli Egizj per la morte di Lino p. 78. 
Marf ia , detto anche Maffen o Maffes, Si leno, e Sat iro, figlio di Jagni

d e , o di Oeagro pag. 64- Celebre Poeta e Suonator di Fiauti ibid. 
. Nat ivo di Frigia fecondo alcuni , e fecondo altri di Lidia pag. 6**. 

Fu inventore della Tibia pag. <yj. Vogliono alcuni che ricevefie 
le Tibie rigettate da Minerva ibid. Si fece un legame di pelle alia 
bocca per poter fuonare con maggior forza ibid. Fu inventore 
delle Tibie doppie , dei Modi F r i g i i , e del Canto detto Matroo 
pag. 66, Fu caftigato da Apollo per averlo provocato pag. 21. 
66. e feq. Atterri col fuono delle Tibie i Galli , che tentarono 
d' invadere la Frigia ibid. Fu fcorticato vivo, e la di lui pelle 
gonfiata in forma d ' o t r e fu fofpefa in Cilene pag. 68. Altre di 
lui circottanze ibid. 

Matroo Canto inventato da Marfia pag. 66. 
Medicina era la Mufica appreffo de' Greci pag. X X . 283. 305. e feq. 
Mcdieta o Mezzo Aritmetico e Armonico quali fiano pag. 208. 
M e d i o , forta di C a n t o , di lui proprieta pag. 260. 
Me lampo fi portb in Egitto per apprendere ie loro Scienze ed Arti 

pag. X I I I . 
Melanopo Cumeo canto in lode di Opi , e di Ecarge pag. 97. 
Melicerta detto Palemone fu cagione che foffero inftituiti i Giuochi 

Iftmici pag. X V I . 
Melici Poeti , vedi L i r ic i . Me-

m 
• 

m 
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Melodia h un compofto d ' O r a z i o n e , di Canto o fia Armonia , e di 
Ri tmo pag. 230. 

Melpomene una delle Mufe inventb if Barbito Strumento da Corde 
pag. 27. 26'5. 

M enf a , quale foffe il numero de' Convitati pag. 131. Veniva accom
pagnata dal Can to , e dal Suono degli Strumenti pag. 130. feq. 

Mercurio Egizio , e Greco inventor della Lira , varii fotto quefto nome 
di Mercurio pag. 11. 

Mefocoro era il capo de' Suonator i , che dava il fegno per comincia-
re il Suono pag. 278. 

M e t r o qual fia pag. 231. 232. Mufico Metro qual fia pag. 252. 
Mida Re di Frigia figlio di Gordio , e di Cibele pag 61. Fu inven

tore delia Tibia obliqua, e dei Modi o Tuoni Frigj p. 62. Nella 
controverlia t ra Apollo e Marfia, avendo decifo a favore di Mar
fia , fu caftigato da Apollo con convertirgli le orecchie di umane 
in quelle d' afino ibid. Fu difcepolo nella Poefia e nella Mufica 
di Orfeo ibid. Compofe e canto un Poema lamentevole nella 
mor te di fua Madre ibid. AI qual Poema diede pofcia il n o m e 
di T r e n i , e di Elegi pag. 63. 

Mida d' Agrigento col fuono della Tibia reftb vincitore ne ' Giuochi 
P i t t i c i , e ne ' Panatenei pag, T63. 164. Fu onorato d ' u n ' Oda in 
di lui lode da Pindaro pag. 163. Accidente occorfoli nel fuono 
della Tibia pag. 164. 

M i m i , quali foffero pag. 236". 
Minerva o Pallade fi diletta del fuono della T i b i a , e come ritrovafTe 

le Tibie pag. p. 10. Rigetta le Tibie pel gonfiamento delle 
guanc ie , che le deformavan la faccia, e percio derifa da Giunone 
e da Venere pag. 10. 11. Suona nel Convito degli Dei pag. 128. 

M o d i , vedi T u o n i . 
Mo i se , da effo eftraffero i Greci , e i Lat in i tante no t iz ie , e dottr ine 

in qualunque Ar t e , o Scienza pag. 105. 
Moloifo compofto di tre Sillabe longhe pag. 242. Di lui proprieta 

pag. 244-
Molt ipl ice, Genere di Proporzione qual fia pag. 195. Proporzione 

degl' Intervalli Mufici di tal Genere pag. 200. 
Moltiplicefuperparticolare , Genere di Proporzione qual fia pag. s.97, 

Proporzione degl ' Intervalli Mufici di tal Genere pag. 200. 
Moltiplicefuperparziente, Genere di Proporzione qual fia pag. 197-

Proporzione degl' Intervalli Mufici di tal Genere pag. 200, 
Monau lo , forta di Tibia proprio per le Nozze pag. 135. Fu chiamato 

anche Calamaulo , e ne fu inventore Pane pag. 34. 
Mondo co npofto, fecondo gli an t ichi , di Concento e d 'Armonia p. i8p. 
Monoco lo , Poema compofto di una fola fpecie di verfi pag, 246". 
Monod ie , Cantilene ufate ne 'Funera l i pag. 137. Canto di una fola 

voce pag. 300. 
Mozioni eccitate dal Canto in S. Agoftino diverfe da quelle eccitate dal 

Canto ne ' Greci p. 324. J25. Mu-
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Mufagete, nome attribuito ad Apollo come capo e duce delle Mufe p. 29. 
Mufe da chi nate pag. 26. Celebri nella Poefia, e nel Canto , e in 

ogni Difciplina e bell 'Arte ibid. Ebbero parte nella celefte Mufi
ca , effendo F anima de' Pianeti pag. 27. Cantano nel Convito 
degli Dei pag. 128. Unite ai Suoni delle Sfere fecondo il fiftema 
di Pitagora pag. 27. 28. Provocate da Tamiri , lo acciecarono 
pag. 28. 29. Inftruite nella Mufica da Apollo pag. 2p. Coi 
loro C a n t i , e Danze con Apollo rapprefentarono il concento di 
tu t to il mondo , e il giro delle Sfere e dei celefti Circoli pag. 28. 
Perche collocaffero fra gli Aftri la Lira pag. 30. 

Mufeo Poeta Eroe Argonauto di chi foffe figlio pag. 46. 47. Diftinto 
da a l t r i , che ebbero Io fteffo nome pag. 46. Fu difcepolo di Or
feo , al quale dedicb il di lui Poema pag. 47. Eccellente compo
fitore di Cant i fopra gli Oracoli ibid. Con la L i r a , che era la 
fteffa di Or feo , raliegrava per li campi elifi Ie an ime felici ibid. 
Fu feppellito in un Col le , ove era folito cantare accompagnati 
dalla Cetra i proprj Poemi ibid. Dubbio fe fiavi mai ftato Mu
feo ibid Si portb in Egitto per inftruirfi nelle Scienze , A r t i , ed 
altre Facolta pag. X I I I . 

Mufica , fua origine fecondo Camaleone Pon t i co , Lucrezio, ed altri 
pag. 1. 4. 5. Di lei fignificato pag. 2. Creduta dai Greci inven
zione de gli Dei pag. 8. Nata con F Uomo pag. 6. E' fubalter-
na de l l 'Ar i tmet ica , e della Geometr ia pag. 192. Annoverata fra 
le facolta , nelle quali debbono effer inftruiti i Giovani p. X I X . 129. 
Come s' infinua nell ' an imo umano pag. 305. Mufica Umana 
p. XVIII . 189. Mondana p . X V I I I . 190. Strumentale p. XVIII . 
Neceffaria all' Oratore pag. 26"3. 

Mufica de ' Greci , vicino ai tempi della guerra di Troja ridotta ad un 
grado di perfezione fingolare pag. 87. Mufica degli antichi Arca
di , Lacedemoni , e Cretenfi qual foffe fecondo Ateneo e Polibio 
pag. 87. feq. Non era effeminata, e fenfuale, ma mafchia e for
te , e che eccitava alia virtu , e F abborrimento al vizio pag. po. 
Ufata ne ' Conviti non per leggero e fenfual piacere pag. 129. 
Secondo Plutarco per qual fine introdotta ne ' Conviti ibid. Ritro-
varfi nel giro de' Cieli , e de' P iane t i , fecondo i Grec i , i Roma
ni , ed alcuni Scrittori de' fecoli a noi vicini pag. 219. Di lei 
qualita fingolari pag. 229. Abbraccia, fecondo Ariftide Quintilia
n o ogni m a t e r i a , ogni t e m p o , ogni e ta pag. 230. Ha fotto di 
fe altre fei facolta ibid. Mufica de* Greci quanto lontana dalla no
ftra pag. 256. Colla Mufica iiudiarono di conformarli alia natura 
u m a n a ibid. Eccitava gli affetti umani pag. 280. Efficace medi
cina per fanare alcuni mali del corpo pag. 283. Vollero che foife 
un poffente rimedio per confeivare la caftita pag. 284. 285. Mu
fica Morale, fecondo Ariftotele e P ia tone , quanta forza abbia nel 
m o v e r e , e regolare gli affetti dell' an imo pag. 292. 293. Dee 
confiderarfi in tre ftati pag. 301. in quale dei t re ftati operava 
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maravigliofi effetti pag. 305. 311. Mufica loro Teatrale cof pro-
greffo del tempo fi refe viziofa pag. 304. Unita alia Poefia, e al 
R i tmo quanta forza aveffe nell' animo u m a n o , e nel corpo per 
guarirlo da varie infermita p. X I X . 283. 3 1 1 . , e feq. Semplice, 
fua differenza dalla Mufica rozza ed imperfetta p. 312. Quanto fu
periore alia noftra ibid. D i lei virtii nel curare le corporal! ma-
l a t t i e , come debba intenderfi pag. 318 Mufica de' tempi ofcuri, 
e favolofi , la di cui lftoria efponefi nel prefente T o m o , pag. X . 
Di lei Profeffori Greci quanto privilegiati da Bacco ibid. Prefa 
da' Greci figuratamente per F ifteffa Armonia pag. XVII . Efaltata 
con fomme lodi pag. X V I I I . Quanto diverfa dalla noftra p. X I X . 
Giudicata come inci tamento alia virtu , e onore al vizio ibid. 
Effetti maravigliofi da elfa operati fecondo F autorita de ' piu gra
vi Scrittori Greci , e Latini pag, X I X . 280. , e feq. 

Mufica de' noftri tempi , piu atta ad eccitare il folo d i le t to , che gli 
affetti dell' an imo pag. 280. 281. Mufica noftra Dramat ica quan
do introdotta pag. 299. 300. Perche non produca effetti tanto ma
ravigliofi , come operava ia Mufica de' Greci pag. 315, 316'. Con
dizioni che mancano alia noftra Mufica per operare gli effetti di 
quella de'Greci pag. 316. 317. Condizioni necelfarie, acciocche la 
noftra Mufica, fecondo il P. Mer fenn io , poffa produrre gli effetti 
prodotti dalla Greca pag. 317, feq. 

Mufico, e Poeta anticamente fecondo Ariilotele e Fabio Quin t i l i ano 
giudicati Ia iireifa cofa pag. 43. 

Muta Mufica qual foffe pag. 237. 
Mutazione di Tuono appreffo de 'Greci quando e perche ufata p. 259. *6Q. 

N 
Nerone Imperatore , fua paffione per Ia Mufica fingolarmente Greca 

pag. 169. Di Iu! Maeftro nel c a n t o , e nel fuono della Cetra Ter-
pino Citaredo pag. 170. Dil igenze praticate per conlervar la vo
ce ibid. Prefentoffi nel Teatro di Napoli col Canto , e colla Ce
tra pag. 171. S' invaghi del Canto di alcuni Aleffandrini capitati 
i n Napoli ibid. Fefte Neronee da effo inftituite p. 171. Si efpofe 
in Roma con gli altri al gareggiamento del C a n t o , e del Suono, 
e canto Niobe pag. 172. 173. Canto pur anche in Maichera al
cune Tragedie , come Canace , O refte , Edipo accecato , ed Er
cole m a t t o , e furiofb pag. 173. Si portb in Acaja , e in Grecia 
fottomettendofi ai bandi de' Giuochi O l i m p i c i , de ' P i t t ic i , e degi ' 
Ifthmii pag. 174. Corone a Nerone mandate ibid. Arrivato alia 
Ci t ta detta Cafiope , comincib a cantare pag. 175. Mentre can
tava era proibito a chiunque F yfcir dal Teatro ibid. Efattamente 
offervava le leggi de' Gareggiamenti p. 175. Avvi lava per fe fteffo 
jl Popolo effere reftato vincitore pag. 170". 177. Gareggib ancora 
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to i Trombetti pag. 177. Per invidia procurb di diftruggere I4; 
memoria degli altri vincitori ibid. Ri tornando di Grecia ripafsb 
per Napoli con folenne ingreffo ibid. Pafsb per Anzio , e per Al-
b a n o , e con trionfb e pompa entro in Roma ibid. 

Nemei Giuochi inftituiti per la morte di Archemoro dai Capitani Ar
givi fecondo a l c u n i , e fecondo altri da Ercole pag. XVI. Rin-
novati nell' Ol impiade L I I I . ibid. 

Nenie inventate da' F r i g j , erano Canzoni cantate coll' accompagnamento 
delle Tibie da certe Donne chiamate Prefiche ne' Funerali p. 137. 

Nioc le , vedi Stratone. 
Nomico forta di C a n t o , qual foffe pag- 260. 
N o m o , Legge del Canto , o Inno , o Aria del Canto pag. 87. 
N o m o , Poema qual fia pag. 248. 249. 
Nozze di C a d m o , e di Armonia accompagnate dalla Mufica di Mer

c u r i o , Minerva , E l e t t r a , Apo l lo , e le Mufe pag. 133. Di Pe»-
feo , e di Andromeda accompagnate dalla Mufica pag. 133. 134. 
Tre forta di Poemi praticati nelle Nozze pag. 134. Imene era il 
Dio delle Nozze ibid. Tibie , ftrumenti proprj per le N o z z e , al
cune chiamate Monaulo , altre tibie Zigie pag. 135. 

Numeri , lorO dottr ina efpofta fecondo il fiftema a n t i c o , e perche 
pag. ip2. E ' il compofto d' Un i t a ibid. Divifione dei Numeri ibid. 
Numeri parimente pari, parimente i m p a r i , imparimente pari p. 11,3. 
Compof t i , detti anche Secondi; Incompofti detti anche Pr imi ibid. 
Numero Perfetto pag. 194. Numeri Radical i , Q u a d r a t i , e Cubi 
pag. 194. 195. II numero 35. vien chiamato Armonia pag. 204. 
Numero 36. di lui qualita pag. 205. Numero 6. e perfetto, e vien 
ch iamato congiunzione pag. 205. Numero 15. e il quinto in or
dine dei Triangolari , loro ferie pag. 207. Numero 40. chiamato 
da Piatone Quaternione , o Te t r a f t e , 6 molto piu copicfo e per
fetto del Pitagorico pag. 208. 

o 
Oenopide di Chio fi portb in Egitto per apprendere le Scienze e le 

Arti pag. X I I I . 
Oe to l ino , Canzone cantata da Panfo per Ia morte di Lino pag. 78. 
Ofelte , o Ofite , vedi Archemoro . 
Ogige , di lui diluvio , vedi Varrone . 
Oleno poeta eroico nativo di Licia pag. 95. Compofe un ' Inno in lo

de di Argi ed O p i , ed altri I n n i , che fi cantavano in Delo in 
lode di Lucina , e di Giunone ibid. Fu il p r imo che canto gli 
Oracoli di Febo ibid. 

Olimpici Giuochi inftituiti da Ercole Nemeo , e riftorati da Ifito p . XV. 
Servirono d'Epoca per la Storia de' Greci p. X V I I . 145. Vincitori 
coronati di foglie , 0 di ulivo felvaggio pag. X46, 

Z z Olim-
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Olimpo pr imo difcepolo e innamorato di Marfia, fecondo Svida nativo 
di Mifia, e fecondo Piatone di Frigia pag. 69. lntroduffe nella 
Grecia i N o m i , o I n n i , F Armaz io , e F Armonia Lidia p. 69. 70. 
Fu Poeta Melico ed Elegiaco pag. 70. Fu fecondo Ariftoffeno in
ventore del Genere Enarmonico, e fecondo Svida del Cromatico ibid. 
Reftb vincitore colle Tibie ne ' Giuochi ibid- Canto nel Modo , o 
Tuono Lidio la morte di Pitone ibib, 

Olimpo fecondo fu il primo che portb in Grecia il toccare Strumenti 
da Corda pag. 71. Pratina lo dichiara autore della regola Poli-
cefala pag. 71. 

Ol impo terzo fuonator di Tibia fiori ne ' t empi di M i d a figlio di Gor-
dio pag. 72. 

Omerifti , o Homerocentones, quali foffero pag. 108. 
Omero il piii antico Scrittore de' Grec i , fue qualita e doti fingolari 

p. 103. 104. Incertezza della di lui Pat r ia , e Genitori p. 105. 100". 
D i lui Maeftr i , v i agg i , e opere pag, 107. Apprefe dagli Egizj 
I3 Teologia , le Leggi , le Scienze , e Ie Arti pag. X I I I . C o m e 
ci fian pervenute le di lui Opere pag. 108. Soliti cantarfi i di 
Jui Poemi ibid. Come folfero riuniti e difpofti i di lui P o e m i 
F I l iade, e F Odiffea; contenuto dell ' una e de l l ' a l t ra p. 108. 109. 
Omero vivente era folito cantare i proprj Poemi pag. 109. Qual 
ftima faceffe Omero della Mufica p3g. 109. feq. Detto d' Aleffan
dro M a g n o in lode de' Poemi d' Omero pag. 112. Di lui narra-
zioni come debbono intenderfi fecondo Plutarco pag. 14. Morte 
d ' O m e r o , e onori preftatigli dopo morte pag. 114. Tempo in 
cui viffe ibid. Disfida tra Omero ed Efiodo pag. xi6. Dilcen-
denza d ' O m e r o pag. 117. 

Onfale o Tirreno figlio d' Ercole fu il pr imo inventore della Trom
ba pag. 82. 83. 

Orazio Poeta vuole che Ia vifta fia piii efficace del l 'udi to nel mover 
F a n i m o , come debba intenderfi pag. 300". 

Orazione e una delle tre parti della Melodia pag. 230. Quattro fono 
le di lei parti pag. 231. 

Orfeo celebre Suonator di L i r a , e Difcepolo di L i n o , di chi foife 
figlio pag. 44. Apprefe dagli Egizj la Teologia , e altre Scienze 
pag. X I I I . Aggiunfe alia Lira la Ottava , e la Nona corda ibid. 
nell 'Erudizione , Melod ia , e Arte Poetica fi refe a tutti fuperio
re ibid. Compofe un Poema mirabile per la dolcezza dei Modi 
pag. 45. Finfero che con la fua Lira e col Canto tiraffe a fe le 
Fiere , il Saffo, il F o n t e , e il Pino ibid. Si portb in Egi t to , ove 
apprefe molte cognizioni , e reftb vincitore nei Giuochi o Gare 
muficali ibid. Col C a n t o , e col Suono riconduffe feco dall' Lifer-
no la moglie Euridice ibid. Difprezzando Ie Baccanti fii da elfe 
barbaramente fatto moiire pag. 45. 4<5. Dubbio fe fiavi mai ftato 
Orfeo pag. 47. 

Orgie o Triteriche praticate da Greci nelle fefte di Bacco pag. 25. 36". 
Ori-
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Origine de' p r imi Greci quanto ofcura, e incerta pag. I I . 
Ofcofoij > forta di P o e m i , loro ufo pag- 250. 
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Palamede di Argo figlio di Nauplio e di Climene cugino materno di 
Agamennone portoffi alia gueira di Troja , e fu Maeftro di Co-
r inno pag. 97. Sue invenzioni , fu chiamato Fiiomena delle Mu
fe da Euripidei perche O m e r o non faccia di eifo menzione p . 98. 
Fu affogato nell ' acqua da Uliffe e D i o m e d e , pofcia furono polte 
le di lui ceneri in un vafo d' o ro , e compianta la di lui morte ibid. 

Palefato di chi foffe figlio pag. 99. Verfificatore di Atene ibid. Quan
do fiorifce, e Opere da effo compofte ibid. 

P a l e m o n e , vedi Mel icer ta . 
Pal lade, vedi M i n e r v a . 
Panatene fefte in cui fu ordinato un Giuoco di Mufica da Pericle p. 155. 
Pane di chi foffe figlio pag. 31. 32. Fu Dio de' Paftori , e inventore 

della Fiftola pag. 32. Favola di Siringa amata da Pane , e quale 
fia ii fuo fenfo ibid. Fu inventore del Monau lo , o fia Calamaulo 
ftrumento compofto di una fola canna pag. 34. C o m p a g n o , Mini-
ftro, e Configliere di Bacco, Paftore, Mufico, Ballerino , Caccia-
to re , e fingolar Guerriero ibid. Direttore dei Cori delle Baccant i , 
Suonator di F i a u t i , e di Fiftola ibid. 

Panfo poeta antichiffimo d ' A t e n e , compofitore d ' I n n i , che cantavanfi 
con gl' I n n i di O l e n o , e di Orfeo nelle Fefte di Eleufinia , e in 
lode di G i o v e , di Nettuno , di D i a n a , di Amore, di Proferpina, 
delle Grazie , e in morte di Lino pag. 96". 97. 

P a n t o m i m i chi foffero pag. 237. 
Parallelogrammi due , F uno compofto di 12. quadretti in linea tripli

cati , F altro di quattro fila di quadret t i , da' quali Plutarco ne 
ricava i quattro numeri 12. 9. 8. 6., che efprimono le Confonan
ze e il Tuono pag. 206. Parallelogrammo rettangolo compofto 
di 35. quadrati , coi quali dimoftra le ragioni delle prime Confo
nanze pag. 204. 205. 

Paratrete Tibie di fuono acuto e lento praticate nel lutto pag. 141. 
Parentali celebrati annualmente nel giorno della morte defcritti da 

Virgilio, e da Ovidio pag. 128. 
Par ide , detto anche Aleffandro, nato di Pr iamo e di Ecuba, celebre 

nel fuono deifa Lira accompagnata dal Canto pag. 53. Fu defti-
nato giudice a chi delle tre Dee doveffe toccare i l porno d' o r o , 
circoitanze di quefto fatto pag. 53. 54. Sua Lira difpregiata da 
Aleffandro Magno, perche troppo effeminata pag. 54. 56". 

Partenii P o e m i , loro ufo pag. 250. 
Par t i r e , o Par t iz ione, e uno dei m o d i , donde rilevafi i n qual propoB-

zione fiano due numeri pag. 198 199. 
Z z 2 Pa-
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Paftori e Paftorelle ne ' primi tempi nel pafcere il loro gregge efpri-
mevano i loro amori col canto di rozze canzoni , e col fuono 
d' un ruftico Zufolo, e d' una ftridente Fiftola pag. 41 . 

Peani cantati dagli Achei in onore d'Apollo pag. 22. 
P e f t i d e , ftrumento da corde pag. i<5o. 
Peone p r imo , fecondo, terzo, e q u a r t o , di quali fillabe compofti p. 242. 
Penelope moglie di Uliffe lafciata in cuftodia di un Cantore pag. 92. 
Pericle difcepolo nella Mufica di Damone fecondo Plu tarco , e fecondo 

Ariftotele di Pi tocle, ordinb nelle fefte Panatene u n Giuoco di 
Mufica pag. 155. Di lui morte pag. 160. 

Periodo, vocabolo indicante i Vincitori per g i ro nei quattro giuochi 
principali pag. i6"8. 159. 

P i a n e t i , intervalli de' loro fuoni fecondo la men te di Nicomaco 
pag. 220. feq. 

Piani numeri quali fiano pag. 203. 
P i e r io , compofitore di Poemi fopra le Mufe pag. 79. 
Pilade di Megalopoli col C a n t o , e con la Cetra reftb vincitore nei 

Giuochi Nemei pag. 52. 168. 169. 
Pirrichio compofto di due fillabe brevi p. 242. Sua proprieta p. 243, 
Pitagora Filofofo apprefe dagli Egizj la Religione , Ie Leggi , le Scien

ze , e Ie Arti pag. X I I I . Voile che F Univerfo foife formato di 
ragioni muficali pag. X V I I I . Ad effo viene attribuita F ipotefi 
che ad imitazione della fua Lira fi ecciti ne* Cieli il fuono 
pag. 219. 220. Che il Sole , la L u n a , e gli altri Pianeti foffero 
Dei pag. 220. Di lui fiftema mufico accrefciuto dell' ottava corda 
pag. 224. D i dove abbia rilevata 1' ipotefi della celefte mufica 
pag . 227. Ripugna tal ipotefi al buon fenfo pag. 227. 228. Col 
far variare il fuono della T i b i a , calmb le paffioni sfrenate di due 
Giovani pag. 382. 

Pitauli Suonatori di Tibie pel Teatro pag. 278. 
Pitocrito col fuono della Tibia reftb vincitore molte volte n e ' G i u o c h i , 

onori ad eifo preftati pag. i tf j . 
Pi tone Serpente , o fia Ti ranno uccifo da Apollo pag. 148. Carme 

cantato da Ol impo pr imo per la morte di Pitone pag. 70. 
Pittici Giuochi inftituiti da Apo l lo , e riftabiliti da Euriloco Teffalo 

pag. XV. XVI . 143. 
Pitt i i compofti da Sacade , e cantati col Flauto per placar Apollo dell* 

infulto fattogli da Marfia pag. 22. 
Piatone apprefe dagli Egizj la Religione, le Legg i , le Scienze, e le 

Arti pag. X I I I . Voile che il moto delle cofe , e il giro delle 
ftelle non fi faceffe fenza Mufica, perche create da Dio con una 
perfetta Armonia pag. XVIII . Fece un particolare ftudio nella 
Mufica, e di effa ne ebbe una piena cognizione pag. 291. 314. 
N o n ammife che gli Strumenti di poche corde pag. 315. Anima 
da Piatone definita pag 1.9. Definizione del Numero pag. 191. 
Ufo de' Numeri da effo fatto pag. 202. Numero Tetra<_te o Qua-

ter-
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ternione di Piatone qual fia pag. 208. Come fpieghi la natura 
del Limma pag. 209. 210. 211. 

P l i n i o , fuo fentimento fopra il meri to di Diodoro di Sicilia Storico 
pag. VII. 

Poema vedi Poefia. 
Poefia, o P o e m a , loro definizione pag. 246. Come nata p. 239. feq. 

Varj generi di Poefia p. 247. Melica e fuoi generi pag. 247. 248. 
Profodio Poema qual fia ibid. Peano Poema qual fia ibid. Par-
tenii P o e m i , loro ufo pag. 250. Pragmatici Poemi quali fiano ibid. 

Poeti narratori de ' f a t t i , ed altre cofe de 'p r imi Grec i , nelle quali fram-
mifchiarono il favolofo col vero per renderfi piu leggiadr i , e di
lettevoli pag. VI I I . Cantavano con la fola voce , o cogli ftru
ment i muficali i mifterj della lor Religione , e le imprefe degli 
Eroi pag. 42. Chiamati Cantori dagli Ebrei > Greci , e Lat ini 
ibid. Sc 143. Erano foliti di cantare nei Conviti reali le lodi degli 
Dei , e degli Eroi pag. 43. Maef t r i , e Interpreti della rel igione 
de ' Greci riconofcevano un' Effere, o Ente fupremo Regolatore 
dell ' Univerfo pag. 124. 125. 

Policefala regola di Mufica inventata da Crate pag. 31. E fecondo 
Pratina dal fecondo Ol impo pag. 71. 

Polifemo , detto C ic lopo , perche aveva un ' occhio folo in fronte inna-
morato di Gala tea , fecondo O m e r o figlio di N e t t u n o , e della 
Ninfa Toofa , e fecondo altri figlio d' altro Padre e d' altra Madre 
pag. 74. Arti da effo ufate per indurre Galatea a corrifpondere 
al di lui amore , fingolarmente fi fervi del Canto e del Suono p. 75. 
Luciano diverfamente lo defcrive ibid. Difprezao di Galatea per 
Polifemo defcritto da Ovidio pag. 76. 

Polimnia una delle Mufe aggiunfe ai Cant i 1'Armonia pag. 27. 
Pragmatici Poemi quali fiano pag. 251. 
Prat ina vuole che la regola Policefala fia inventata dal fecondo O l i m 

po pag. 71. 
Prefiche , Donne prezzolate per piangere ne ' Funerali pag. 137. 
P roc i , loro Convito accompagnato dal Canto e dal fuono di Femio 

pag. 128. 
Progreflione Ar i tme t i ca , Geomet r i ca , e Armonica pag. 197. 204. 
Pronapide Ateniefe an t e r io r e , e Maeftro di O m e r o , fu Poeta Meli

c o , fue Opere pag. 100. 101. 
Proporzional i ta , o Proporzione continua, detta anche Progreflione qual 

fia pag. 197. 
Proporzione, o Ragione qual fia pag. i p j . Se i termini o numer i 

della Proporzione fono uguali , dicefi d' ugualita j, fe non uguali , 
dicefi d' inegualita ibid. Razionale, e Irrazionale quali fiano ibid. 
Continua e Difcreta ibid. Si divide in cinque generi I. Moltipli
ce , o Sub-moltiplice p. 196 I I . Superparticolare , o Subfuperparti-
colare ibid. I I I . Superparziente, o Subfuperparziente ibid. IV. Mol-
tiplicefuperparricolare, o Moltiplice-fubfuperparticolare p. 196. 197. 

V. 
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V. Moltiplice-fiiperparzlente, o Moltiplice-fub-fuperparziente p . 197. 
I n due modi fi rileva la Proporzione di qual genere fia , o colla 
fottrazione , o colla partizione p. ip8. ipp. Si fervirono i Greci 
delle Proporzioni numeriche per ifpiegare non folo tut to cib che 
fpetta alia Mufica, m a ancora alia creazione d e l l ' A n i m a , de' 
Corpi celefti, e terreftri pag. 202. 

Profodio compofto, e cantata da Eumelo con la Cetra in onor d' Apol
lo pag. 22. 23. 248. 

Quaternione numero quaranta cosi chiamato, e perche da Piatone p. 208. 
Quant i t a fi divide in Difcreta e in Continua pag. 192. 
Quint i l iano Ariftide, di lui fentimento circa 1'eftenfione della Mufi

ca pag. 230. 
Quinti l iano F a b i o , di lui fentimento fopra Ia Mufica pag. X. X I . 

R 

Ragione , vedi Proporzione. 
Rapfodi quali fblfero pag. 108. 
Ri tmo qual fia p. 231. 232. Qual fia Ia di lui forza , e virtu p. 232. 

Cofa fia R i tmo ibid. Varie definizioni riferite da Bacchio Senio-
re pag. 233. Per mezzo di tre fenfi fi comunica all' animo no
ftro ibid. R i tmo del Ballo ibid. Dell ' Architettura in che conli-
fta pag. 237. Dell ' Orologio ibid. Oratorio ibid. Poetico p. 239. 
Ri tmo o Metro Mufico qual fia pag. 252. . 

Mr. Rollin , di lui fentimento fopra F invenzione della Mufica p. X I . X I I . 
R o m b i , forta di S t rument i , de' quali fi fervivano i Sileni , e i Sati

ri pag. 30". 

Sacada reftb vincitore due volte col fuono della Tibia ne' Giuochi Pit
tici pag. 162. Fu inventore delle Odi , e delle Elegie pofte in 
Mufica da effo ibid. Reftb anche vincitore ne ' Giuochi Apollina-
ri ibid. Compofe Strofe nei Tuoni o Modi Dor io , F r i g i o , e Li
dio ibid. Altre di lui invenzioni ibid. Fu eretta una Statua a 
Sacada ibid. 

Sagrificii accompagnati dal Canto d e g l ' I n n i , e dal Ballo pag. 126". 
Sampogna > vedi Zampogna . 
Sat i r i , e Sileni educaton di Bacco pag. 35. 
Scabiili o Scabelli* quali foffero, e cjuale il loro ufo pag. 277. 

Sca-
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Scala , Vedi Voce. 
Scindapfo di Eretria figlio di Pecila Sonatrice di T ib ia pag. _20. 

Servitore di Omero ibid. Perche condannato da' Cittadini di 
Chio ibid. 

Scindapfo Strumento compofto di quattro cofde inventato da Scindapfo, 
il quale verifimilmente con tale Strumento accompagnava il Can
to d' Omero pag. 120. 

Scolii cantati ne ' Conviti pag. 132. 133. Loro ufo pag. 250. 
Scuole di Mufica inftituite da Bacco pag. X . 
Sega proprieta del di lei afpro fuono pag. 310. 
Semidei , e Dei terreftri pag. s i . Semidei ed E r o i , altri ii vogliono 

una fteffa cofa, ed altri diverfi pag. XIV. 
Senfibile e fenfuale quanto differenti dallo fpirituale pag. 324. 
Senfuale eccitato dal Canto quanto abborrito da S. Agoftino p. 319. 320. 
Senfo, e il mezzo, per il quale paffa il fuono alia fantasia, e da que

fta alle potenze fpirituali pag. 324. 
Senforii, la Vifta , e fingolarmente F Udito eccitano nella fantasia le 

fpecie piu vive , e piu forti pag. 306. 
Serie Geomet r i che , che non ammet tono neffun medio termine pag. 209. 

La fuddetta ferie come accrefciuta ibid. Serie de' Numeri Laterali 
a l l ' u n i t a , che fono 2. 3. Radicali , 4. p. C u b i , 8. 27. Quadra
t i , dai quali fe ne rilevano le Confonanze, e il Tuono pag. _o6_ 

Sefto Empirico nega la virtu ed efficacia attribuita alia Mufica nei 
muovere gli affetti dell' animo pag. 312. 

Settimio C. Antonio Publio Cit tadino di varie Ci t ta celebre Suonatore 
di Cetra refto vincitore per molte volte in tut t i i Giuochi nelle 
piii celebri Ci t ta pag. 179. Fior i nei tempi di L. Settimio Seve
ro Imperator R o m a n o p. 17P. 180. 

Siagro canto prima d' ogn ' a l t ro la guerra di T r o j a , quando fioriffe p . 84. 
Sic'ino forta di Ballo pag. 234- 235. 
S i len i , vedi Sa t i r i . 
Sileno infieme con Marfia provocarono Apollo pag . 36. Varj nomi dei 

Sileni , e Satiri ibid. 
Sillabe longhe e brevi , vocaboli prefi dalla Poefia pag. 252. 
Silli P o e m i , loro ufo pag. 250. 
Simico Strumento mufico compofto di trentacinque corde pag. 314. 
Sirene perite nel C a n t o , di chi foffero figlie pag. 36. 37. Avevano 

le aii , con la parte fuperiore del corpo di Donna , e F inferiore 
d' Uccel lo, o di Pefce pag. 37. Erano Mere t r ic i , che col c a n t o , 
ed anche col fuono degli Strumenti ingannavano , e feducevano i 
Naviganti pag. 38. Vario e il lor numero pag. 37. Se ne vedo-
no difegnate in vario modo appreffo il G o r i o , Gronovio , ed il 
P. Montfaucon pag. 39. 

Siringa Ninfa ama ta da Pane ^ag. 32. 33. D i lei favola efoofta da 
Ovidio ibid. Senfo di tal favola fpiegato dall ' Orologi ibid Stru
mento che con tal n o m e fu c h i a m a t o , compofto di canne ibid. 

Si-
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Siftalico forta di Canto qual foffe pag. 2<5o. 
Siftema Pitagorico de' Pianeti fecondo Nicomaco pag. 222. Accrefciu

to pag. 225. 225. Secondo Tolomeo pag. 223. Secondo Brien
nio ibid. Accrefciuto fecondo Plinio e Cenforino pag. 225. 226. 

Sif tema, vedi Voce. 
Siftro Strumento particolare degli E g i z j , di cui fi fervirono i loro 

Sacerdoti ne ' Sagrificj pag. 275. 275. 
Solone apprefe dagli Egizj la Teologia , le Leggi , le Scienze, c le 

Arti pag. X I I I . 
Sottrazione e uno de' Modi per rilevare in qual Proporzione fiano due 

Numeri pag. 188. 189. 
Spir i tuale, fua differenza dal fenfibile , e dal fenfuale pag. 324. Ecci-

tato viene per mezzo del fenfibile ibid. Come eccitato n e ' G r e c i , 
e fino a qual grado ibid. 

Spondeo compofto di due fillabe longhe pag. 242. Di lui proprie
ta pag. 243-

Sponfali accompagnati dalla Mufica pag. 133. G i o v e , e Giunone 
fopraftavano agli Sponfali pag. 135. 

Stadio Giuoco de' Greci pag. 143-
Steni i , o Stenioni , forta di Giuochi Greci pag. 71. 
S t e n i o , nome attribuito dagl i Argivi a Giove pag. 71. 
Stratone e N i o c l e , loro luffo praticato nelle Cene con Can to r i , Can

ta t r i c i , Suonatrici di Tib ie pag. 131. 
Storia de' Greci quanto incerta fecondo Diodoro di Sicilia pag. VI I . 

Frammifchiata da Poeti con favole pag. VIII . 
St rument i ufati n e ' F u n e r a l i , loro epiteti pag. -139. D a corda , loro 

nomi pag. 26"5. Come ridotti a perfezione 267. Da fiato , loro 
n o m i p. 257. 26"8. Proprieta d' alcuni Strumenti da fiato p. 269. 
Loro pregio pag. 270. Quan to diminuito il loro numero a gior
n i noftri pag. 271. Da ba t te re , loro n o m i pag. 275. Qual ufo 
ne faceffero i Greci pag. 278. Quali foffero ufati da' Greci ne* 
Giuochi pag. 143. Con poche c o r d e , come producono molti 
fuoni pag. 315. 

Suono come s' infinui nell ' animo noftro pag. 307. feq. Moti del fuo
no come operino nell' animo umano pag. 308. feq. Proprieta de' 
Suoni , e delle Voci pag. 309. 

Superparticolare , Genere di Proporzione qual fia pag. 19^. 
Superparziente , Genere di Proporzione qual fia pag. 197. 

Talaffo, o Talafio , Poema cantato nelle Nozze pag. 134. 
Tale ta Poeta di verfi Lirici fpedito a Sparta da Licurgo per pubbli-

carvi le Leggi pag. 120. tax. Nacque in una delle tre C i t t a di 
Creta pag. %*i, InfegnaYa ai Giovanctti la Mufica ibid. E col 

fuo-
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' fuono della Cetra guariva la peftilenza ibid. Fu inventore dei 

R i tmi e Canti lene Cre t iche , dei P e a n i , e d 'a l t r i Poemi pag. 121. 
122. Dubbio di Plutarco fopra T a l e t a , e tempo in cui viffe 
pag . 122. 123. 

T a l i a , una delle M u f e , maeftra e direttrice della Comica pag. 27. 
Tamburo , propr ie ta del di lui fuono pag. 310. 
Tami ra celebre nella Poefia , e nella Mufica fix il terzo vincitore nei 

Giuochi Pittici col Canto pag 150. Fu pofto da Piatone fra Ol im
p o , Or feo , e Mufeo pag. 150. Ritrovb F armonia Dor ia ibid. 
Altre di lui qualita ibid. Invanito del fuo Canto, provocb le Mu
fe , e per di lui caftigo fu da effe accecato pag 150. 151. 

Tavola Geografica della Grecia antica pag. VI. DelF Afia minore ibid, 
Teban i Eroi pag. 48. 
Temif toc le , perche nel Convito ricusb di fuonare ia L i r a , fix come 

ignorante dilpregiato pag. 132. 
Tempo come fia compofto d 'Armonia fecondo i Greci pag. 216". 
Teofilo Ci ta redo , per fentimento di Ateneo, loda la mufica pag. XVII I . 
Teologia de ' Greci facilmente apprefa dagli Egizj pag. X I I I . 
Teopompo comincib la fua Storia de' Greci dal ritorno degli Eraclidi 

nel Peloponefo, fecondo Diodoro di Sicilia, n e l l ' a n n o del Mon
do 2868. , e avanti F e r a Criftiana 1136. pag. VI I . Fu content-
poraneo di Cal l i f tene, ibid-

Terpandro nacque in Antelfa, antico eccellente Mufico, fue gefta de-
fcritte da Plutarco pag. 152. 153. Rimafe vincitore ne ' Giuochi 
Pit t ici , e neile Fefte e Giuochi Carnei pag. 153. 154. Imi tb ne ' 
Verfi Omero , e nelle Canzoni Orfeo pag. 154. 155. Aggiunfe 
alia Cetra di quattro Corde altre tre pag. 156. Aggiunfevi la Nete 
Dor ia , e il Milfolidio ibid. Acquetb un tumulto in Sparta pag. 157. 
Fu condannato dagli Efori e perche pag. 151J. Leggi de' Lacede
moni fcritte da Terpandro pag 160. Di lui Muiica efercitata 
nelle Fefte degli Dei ibid. Fu inventore del Barbito fimile al 
Peiftide ambidue Strumenti da Corde ibid. Qual foffe la di lui 
m o n e ibid. Con la di lui Mufica libero i Lesbii da graviffime 
malat t ie corporali pag. 284. 

Terpficore una delle Mufe inventS la Tibia pag. 27. 
Terp ino Citaredo Maeftro di Nerone nel Canto pag. 170. 
Tefeo riftabili i Giuochi l i t m i i , e dedicolli a Netunno pag. XVII . 

Fu collocata la Lira di Tefeo in Cielo fra i fegni del Zodiaco 
pag. 83. Erudi to in ogni genere di Scienza e Ar t e , e verfato 
nel fuono della L i ra ibid. 

Tefpi l'ebano Suonator di Cetra e Cantore pag. 183. 
Tetracle fu chiamato da Pitagora il 36. numero quadrato del 6. p. 202. 
Tetratle, o (Juaternione fu chiamato il 40. da Piatone piii perfetto e 

copiofo del Pitagorico pag. 208. 
Tkfts e il b a t t e r e , o abbaffare della m a n o nella Ba t tu ta , o Mifura 

del T e m p o pag. 253. 
A a a Thre -
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Threni P o e m i , loro ufo pag. 250. 
Tibie compofte di buffo, o di offb pag. 10. Inventate da Terpficore 

pag. 27. Ufate nelle Nozze p. 135. Erano di due forta p. 135. 136". 
Altre di fuono acuto , altre di fuono grave , ed altre di fuono mc-

. d i o , loro Nomi pag. 209. Altre di ciafcun T u o n o , e di ciafcun 
genere ibid. Qual i ta del loro fuono pag. 271. 272. I n qual pre
gio foffero appreffo d e ' G r e c i , e loro prezzo eforbitante pag. 272. 
Loro ufo in - var ie occafioni ibid. Ufate nelle Guerre dai Cretefi 
c Lacedemoni in luogo delle Trombe pag. 274. Cosi pure dai 
T e b a n i , e dai T i r r e n i , i quali di piu flagellavano al fuono delle 
Tibie i Rei ibid. 

T i m e o col fuono della Buccina reftb vincitore ne' Giuochi O l i m p i c i 
pag. 165. 166. 

Timoteo famofo Suonatore con la Tibia accefe d' ardor guerriero Alef
fandro Magno , e mutando il fuono lo calmb , e refe pacific© 
pag. 2b3-

Timpani inventati dalla Dea Cibele pag. 275. Ufati dalle Baccant i , 
dai S i len i , e dai Cureti net Sagrificj di Bacco, e nelle Fefte di 
Cibele ibid. De' noftri t e m p i , proprieta del loro fuono pag. 310. 

T i r r e n o , detto Onfale figlio d'Wrcole, e di L i d a , fu il primo inventor 
della T romba pag. 82. 83. Come ritrovaffe la Tromba pag. 83. 

Torebo Principe figlio di Ati , fu perito nella Mufica , fu de ' primi a 
fervirfi de l l 'Armonia L i d i a , e d' un certo met ro di Poefia e 
Canto chiamato Lidio o Torebio pag. 93. Varie opinioni fopra 
le invenzioni di Torebo ibid. 

T r a g i c o , forta di Canto qual foffe pag. z6o. 
Treni , P o e m i , loro ufo pag. 250. 
Tribraco compofto di tre fillabe brevi pag. 242. D i lui proprieta p . 244, 
Trigono alquanto fimile al Siftro pag. 277. 
Tripar t i ta regola qual foffe pag. X62. 
Trocheo compofto di una fillaba l o n g a , e una breve pag . 242. D i 

lui proprieta pag. 244. 
Tromba attribuita a Minerva, o ad Egeleo pag. 11. Inventata da Tir-

reno pag. 83. Ufata ne ' funerali degli U o m i n i d' eta virile p. 140. 
Tropbon fu chiamato il numero cinque pag. 203. 
Tuono come rilevato_ dai Pitagorici pag. 206. Se poffa dividerfi in 

parti uguali , opinione degli Armonici , e dei Pitagorici pag. 211. 
212. Tuoni o Modi de' Greci quanti foffero pag. 258. l ) i che 
compofti pag. 299. Cinque i principali pag. 258. Loro proprie
t a ibid. 1 Tuoni o Modi moderni fi riducono a due foli , loro 
proprieta pag. 259. Accordatura de' noftri Strumenti ftabili fom-
miniftra ai noftri Tuoni diverfita d' affetti ibid. Loro mefcola-
mento ibid. Tuoni o Modi Ecclefiaftici , loro ufo perche trafcu-
rato da' moderni ibid. 

Var-
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Varrone divife i t empi in tre Epoche , la prima dal Diluvio di Ogige 
fino a quello di Deucalione chiamato tempo ofcuro, e i r ce r to j 
la feconda dal Diluvio di Deucalione fino alia pr ima Ol impiade 
chiamato tempo favolofo; la terza dalla pr ima Olimpiade fino 
agli u l t imi tempi , che chiamb tempo Iftorico pag. IX. 

Uccelli , fe dal loro Canto foffe apprefa la Mufica pag. 3. 
U d i t o , o Vifta fono i due fenforj , de' quali moffa la fenfazlone, fi 

eccitano nella fantafia le fpecie piu vive e piii forti pag. 306. 
Udito piii efficace della Vifta fecondo Ariftotele ibid. Come debba 
intenderfi O r a z i o , che vuole piu efficace la Vifta del l 'Udi to ibid-

Verfi , di che formati , loro denominazione , e proprieta pag. 245. 
Varie fpecie ibid. 

Virtii Cardihali fpiegate con le Proporzioni muficali pag. 217. 
Vifta, vedi U d i t o . 
Uliffe avvifato da Circe sfugge le infidie delle Sirene pag. 3p. 40. 

Efpugnator^ di Ci t ta pag. 5<5. Fu Re d' Itaca , e di Dulichio 
figlio cli Lae r t e , e d 'Anticlea pag. 57. Di iu. Convito accompa
gnato dal Suono e dal Canto di Demodoco pag. 128. 

Voce defcritta da Piatone pag. 2515. Sue qualita perche fia perfetta 
pag . 263. 264. Forza che ha per mover gli affetti, maneggiata 
da valente Oratore pag. 285. Forza della Voce' regolata per in
tervalli muficali , e molto piii fe unita al Ri tmo , e al Met ro 
pag. 289. Uni t a ad altre qualita quanta maggior forza abbia p. 290. 
Proprieta delle Voci., e de' Suoni pag. 309 Voci e Suoni difpotti 
per Serie, chiamati da noi Scala, da" Frkhcefi G a m m a , e dat 
Greci Siftema perfetto o Diagramma pag. 207. .., 

1 delle Mufe delcriffe i moti del Cie lo , e rama una U 
Ufignuolo, di lui Canto defcritto da Plinio 
Vulcan© figurato per Tubalcaim pag. 19. 

, e degli Aftri pag.-27* 
pag- 3. • : 

Zampogna o Sampogna Strumento fimile alia Fiftola pag. 18. 
Z a i a c e , nacque in Lacedemonia, apprefe la Mufica da Apollo pag. 80. 
Zeto fratello di Anfione nacque di Teboonte > o di Mercurio pag. 48. 

Fu perfetto Citaredo pag. 48. 49. Sentimento di .Dionifio Lambi-
no e di Ateneo fopra quefti due Frat t l l i ibid. 

Zigie , nome delle Tibie tiiate rielio Nozze pag- 135. Ne' Matrimonii 
pag. 136'. E negli Sponfali pag, 273. Loro fuono f.ftevole pag. 140. 

Zufolo, ruftico Strumento ufato fra i Paftori , e le Paftorelle nel pafcere il 
loro gregge, ricrearfi , ed efprimere i loro vitendevoli amori pag. 41. 

A a a 2 I N -
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I N D I C E 
DEI PERSON AGGI, 

Dei quali fi fa particular menzione 

.CHILLE pag. 54. 
A D M b T O pag. 92. 
AGAivlENNONE pag. 9 1 . 
AGATAMERO C. Elio pag. 17P. 
AGELAO , o AGESILAO pag. 163. 
AG I pag. 100. 
ALCES TE pag. 93-
ALESSANDRO, o PARIDE pag.53. 
A N F I O N E pag. 48. 
A N T E pag- 79. 
A P O L L O pag. io\ 
A R C H E M O R O o O F E L T E pag.51. 
ARCHIA pag. 166. 
ARDALO pag. 7<?-
A R I S I O N E Servo di Lifandro 

pag. 165. 
ARISTONE di Reggip di Cala

bria pag. 180. 
ATI pag. 58. 

B 

BACCO pag. 23. 
BEO Cittadina di Delfo pag. fi$. 

CALLIOPE pag. 27. 
CEFALENE pag. i6<5. 
C H I R O N E pag. 80. 
C I B E L E , o O P E , R E A , VESTA s 

B U O N A D E A , MADRE DE
G L I D E I , D 1 N D I M E N A , 
I D E A , e B E R E C I N T l A p« 58. 

C L I O pag. 27. 
CLITEMNESFRA pag. 92. 
COtf-bBO pag. 6x. 
C O R 1 N N O pag. 99. 
CRATE Ateniefe pag. 71. 
CRATE Eleo pa£. i<5<5. 
CREOFILO p a g . 1 0 1 . 
C R I S O T E M 1 pag. 148. 

D 

DAFNI pag. 8r. 
D E M O D O C O pag. 84. 

E C H E M B R O T O pag. xtfr, 
EGISTO pag. 92-
ELENA pag. 101. 
ELEU'FERO pag. 152. 
ERATO pag. 27. 
ERCOLE pag. 78. 
E R O D O R O pag. x66. 
ESIODO pag. ii<5. 
E V A N G E L O pag. 181. 
EUMELO pag. 183. 
E U M O L P O pag. 151. 
E U N O M O pag. 180. 
EUTERPE pag. 27. 



Indice dei Per/onaggi. 373 

FEMIO pag. 82. 
FEMONOE pag. 94-
FILAMMONE pag. 148. 

GIOVE pag. 8. 

J 

JAGNIDE pag. 63. 
JERACE pag. 70. 

LEUCOSIA pag. 38. . 
LIGIA pag- 38, 
LINO pag. 76. , 

M 
MARSIA pag. 64. 
MELANOPO pag.~97. 
MELPOMENE pag. 27. 
MERCURIO pag. xx. 
MIDA Re di Frigia pag. 6\. 
MIDA d'Agrigento pag. 163. 
MINERVA, o PALLADE pag. p. 
MUSE pag. 26. 
MUSEO pag. 46. 

N 
NERONE Imperat. Romano p. 169. 

o 
OLENO pag. 94. 

OLIMPO I. pag. 69-
OL1MPO II . pag. 71. 
OLIMPO III . pag. 71-
OMERO pag. 103. 
ORFEO pag. 44. 

PAI.AMFDE pag 97. 
PALEFATO pag. 59. 
P A N E pag. 31. 
PANFO pag. 96. 
PARTENOPE pag. 38. 
PENELOPE pag. 92. 
PERICLE pag. i<?4. 
PIERIO pag. 79. 
PILADE pag. 169. 
PITOCR1TO pag. _<?_•. 
POLIFEMO Ciclopo pag. 74. 
POLIMMA pag. 27. 
?RONAPinE,o PROSNAUTIDE, 

o PROTENIDE , o PROS-
MANTIDE, o PRONOPIDJE 
pag. xoo. 

SACADA pag. t6i. 
SATIRI pagE35-
SCTNDAPSO pag. 120. 
SETTIV1IO C.Antonio pag. X-
S1AGRO pag. 84. 
SILENO pag. 35-
SIRENE pag. 36. 
SIRINGA pag. 32. 

TALETA di Creta pag. 12X. 
TALIA pag. 27. 
TAMIRA pag. 149. 
TERPANDRO pag. 152. 
TERPNO pag. 170. 

TER,* 
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TERPSICORE pag. 27. 
TESEO pag. 83. 
TESPI pag. 183. 
TIMEO pag. x66. 
TIRRENO Epag. 82 
TOREBO pag. 93. 

U 

ULISSE pag. 56. 
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URANIA pag. 27. 

z 
ZERACE pag. 80. 
ZETO pag. 48. 

Erro-
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Correzioni. 

pag. Hit. 

6 9 meglio ritracciar 
8 Annot. (3) i £. . / . 3. 

14 Ann. (3*5) 2 Afar. Grafr/ 
1 j Ann. (38) 14 Jul. C&t. Scaliger 
54 13 delle Cetra 
60 Ann. (14) 3 abfciforum 
79 An. (131) 1 pemata 

104 Ann. (3) 3 merest 
i n Ann. (54) 2 Suhuleus 
11 j Ann. (<H) I Fafti ci 
i n Ann. (94) 

Ann. {95) 
137 3 dlfugal 
176 i i follecitudint 
181 An. (160) 1 Canone 
184 7 collo sforzo 
191 Ann. (17) 3 temperameutum 
192 20 e quefti viene 

15 termini adoperati 
193 Ann. (28) Vedi 1' Annotaz. (3). 

Ann. (19) Vedi F Annotaz. (4) 

194 Ann. (33) 10 ( Numer. Myteria ) 
196 Aim.(4o,Proporz,.Sub-dupIa 3 1 : itf; 8 : 

Sub-tripla 243 : 81 : 27 ; 
Sub-quadrupla 1024: 256 ;64 , 

4 : 1 
9 : 3 

16 .4 

198 Ann. (51) 
2.24 

64 3x 
48 : 64 : 96 

14 aftignando 
137 Ann. (38) 1 De Archil. 
*43 Ann. (<Si) 4 Spodeos 
309 9 agitato 
310 15 ai pori delle radici 

18 e in confequenza dei 
33t 8 lib. . Rom. 1613 

meglio rintracciar 
Eel. 3. 
Mar. Gratii 
Jul. C&f. Scaliger 
della Cetra 
abfciflbruna 
poemata 
meruit 
Subulcus 
Fafti 
(95) 
(94) 
difugual 
follecitudine 
Conone 
collo sfarzo 
temperamentum 
c quefto viene 
termini da loro adoperati 
Vedi 1* Annotaz. (16). 

I 
Annotaz. (29) 10. fi divide in due —, 

che fono impari . 
( Numer. Myfteria ) 
Froporz-Sub dupla z: 4: 8 : 16: 

Sub-tripla 3 : 9 : 2 7 : 81 
Sub-quadrupla 4:16:64; %$6, 

16 32 
48 : 64 : 9« 

aflegnando 
Vitruviut de Arthit. 
Spondasos 
agitato fia 
ai pori dei nervi alle radici 
e in confeguenza ancora i 
lib. 6. Romse 161}. 

3* 
24 j 

1024 
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